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A TRENTANNIDALLA CAOUTA DEL FASCISMO 

ultima spiaggia 
del regime nero 

La storia del crollo della dittatura non e quella di un'unica giornata «risoluti-
va»: il 25 luglio '43 e il punto culminante di un processo di decomposizione che 
investe tutta la compagine della societa e dello stato nel contesto della guerra, 
della riscossa operaia, deiriniziativa consapevole delle forze antifasciste Una delle manifestazioni di esultanza popolare con cui venne accolla la notizia del crollo del regime 

Roma, 26 luglio 1943: i simboli della dittatura fascista vengono abbattuti 

25 luglio: caduta del fasci-
smo. « la notte dei traditori t>, 
fine della dittatura, suicidio 
di un regime, continuita del
lo stato. La selva deJle defi-
nizioni, l'jntrico delle formu-
Je che si sono succedute. al
ternate, sovrapposte e confu
se in questi trent'anni ci piac-
ciono poco: semplificano trop-
po e troppo si accentrano. 
con un tono ora celebrativo 
ora contestatorio. su una so
la grande giornata. data per 
risolutiva. E qui sta l'ingan-
no di tutta la faccenda. e un 
poco anche della disputa che 
ne e seguita. 

Bisognerebbe poter fare, co
me si pud e si deve quando 
si scrive la storia dell'antifa-
scismo e dei partita d'opposi-
zione. che del resto fa corpo 
con la storia dej fascismo: 
parlare di piu del 26 luglio, 
cioe di un moto popolare. sia 
pure neirimmediato di breve 
durata ma di grande rilievo, 
che non del 25 luglio. Con cio 
non si vuol togliere nulla al-
rimportari'-a del colpo di sta
to che ha rovesciato Musso
lini e ha chiuso tutta una 
lunga pagina di storia del fa
scismo. Ma in questa dialetti-
ca fra il 25 e il 26 luglio e 
uno dei punti centrali per 
riequilibrare l'intera que-
stione. 

II 25 luglio ci si presenta, 
infatti, come ogni evento sto-
rico, con due volti, con una 
sua propria ambiguita. For-
se cio che stiamo per dire 
potra apparire del tutto scon-
tato. Ma il giudizio su quan-
to avvenne nel Gran Consi-
glio e • alia residenza reale, 
con l'arresto di Mussolini, sa
ra tanto piu puntuale quan
do si collochi il 25 luglio fra 
gli scioperi del marzo '43 e 
I'8 settembre. Fra l'inizio del 
primo manifestarsi di una ri
scossa operaia senza eguali 
neH'Europa nazifascista e il 
conseguente accentuarsi deJ 
panico nelie classi dominanti 
italiane, che ormai non do-
minavano piu ne la protesta 
ne il disagio delle grandi mas
se popolari, e il momenta del-
rarmistizio. termine dei qua-
rantacinque giorni di un'al-
tra dittatura, quella di Ba-
dogb'o e del suo regime prov-
visorio, e principio a sua vol-
ta di un nuovo ciclo, quello 
della Resistenza di massa che 
avrebbe finite col seppellire il 
fascismo classico sotto i suoi 

piedi, coinvolgendo il potere 
tradizionale della monarchia 
fino a scacciarla dal paese. 

Da questo piu comprensivo 
e problematico contesto con-
viene dunque partire o ripar-
tire. se se ne vuole dare un 
quadro esauriente. adeguato 
ai suoi vara aspetti. 

Lo sfondo storico in cui il 
25 luglio e venuto a cadere e 
di cui e stato espressione, non 
e ancora del tutto noto. Si 
prenda la questione soltanto 
da un lato, per cominciare. 
II Mezzogiorno e la Sicilia. 
11 Regno del Sud. scritto da 
Agostino degli Espinosa nel 
1946. ci da un'idea del tra-
monto delle istituzioni. della 
crisi profonda in cui il Mezzo
giorno era stato gettato da 
vent'anni di fascismo, ma il 
quadro ci e restituito sul fi-
lo della cronaca. e il racconto 
ha inizio soltanto con la « fu-
ga di Pescara ». Un saggio an
cora inedito di Nicola Galle-
rano va alle radici di questa 
crisi, che colpisce gia all'ini-
zio del conflitto proprio quel
la parte del paese che sara 

la piu esposta all'attacco de
gli Alleati: la politica agraria 
e reconomia di guerra del re
gime in tutto il Sud conta-
dino iasciano scoperto il go-
verno di Mussolini, quanta 
rimaneva della dittatura dei 
fasci, da qualsiasi residuo di 
consenso, se e vero come e 
vero che gia nel '41 e '42 si 
avvertono i primi fermenti e 
atti di rivolta — piu o meno 
repressi o pacificati — nelle 
campagne e in un buon nu-
mero di province e paesi piu 
strettamente rurali. 

Questa stessa situazione di-
venta piu acuta e sintomatica 
in Sicilia: Marcello Cimino, 
in questi giorni, ha pubbli-
cato stralci dei rapporti riser-
vati dei questori dell'isola, re-
lativi alle condizioni del po
polo, al malcontento sempre 
piu diffuso, all'incepparsi di 
tutta la macchina dello sta
to, al complicarsi del nesso 
unitario con Roma e delle 
stesse relazioni tra italiani e 
tedeschi neH'ora in cui la guer
ra si avvicinava e l'invasione 
stava per essere scatenata. 

Divergent! gruppi di 
potere e di ipotesi politiche 

- E ' da questo tipo di docu-
menti e di datd che si pud 
piu agevolmente risalire alia 
sostanza del 25 luglio. E' il 
Mezzogiorno che se ne va, per 
cosi dire, mentre gli scioperi 
del Nord mettano in moto 
tutta una serie di reazioni a , 
catena che — sotto la parven-
za di un'ostentata tranquilli-
ta ufficiale — toccano nel vi
vo il sistema fascista ed i suoi 
piu sensibili pilastri ed ap-
poggi. Da questa crisi. che di-
venta politica in seguita alio 
sbarco angloamericano in Si
cilia e al bombardamento di 
Roma, nonche al fallito in-
contro di Feltre con Hitler, 
Mussolini esce battuto: di qui 
la scissione delle supreme ge-
rarchie del regime, che al 
Gran Consiglio si dividono in 
tre tronconi, e l'iniziativa re-
gia. incalzata dagli antifasci
st!', ma in realta autonoma 
nelle sue forme e nel suo di-
segno finale, che e un disegno 
di conservazione dinastica e 
sociale. 

Gia prima dell'assurdo e ri-

sibile discorso del <r bagnasciu-
ga » Mussolini era giunto a!-
l'ultima spiaggia: con i c cam-
bi della guardia > operati fra 
la fine di gennaio e l'inizio di 
aprile nello stato maggiore, 
nel governo, nel partito, nel-
la polizia, la crisi anziche es
sere tacitata era divenuta ga-
loppante. Ciano, Grandi, Bot-
tai, tutta la fronda fascista 
viene dimissionata. Si racco-
gliera e ordinera poi, nella 
manovra che schiaccera il ca
po del fascismo nella notte 
del 25 luglio. 

II problema — che sovra-
sta — e quello di un'uscita 
dalla guerra. la cui prospetti-
va appare rapidamente disa-
strosa sia sul fronte militare 
che sul fronte interno, col 
precedente della riscossa ope
raia e col progressivo deterio-
rarsi deU'apparato ammi-
nistrativo. Jogistico, produtti-
vo. Le alternative rimangono 
fluide fino al 19 luglio — 
bombardamento di Roma. II 
fascismo nel suo insieme, e 
i centri di potere che anco

ra gli fanno corona e che ac-
centuano il movimento eentri-
fugo. talvolta persino per ri-
solverne i problemi, e preso 
nella tenaglia di un giuoco 
multiplo condotto nel suo se-
no da personaggi come Gran
di, che offrira le rnaggiori car
te di ricambio alia monar
chia — I'unico potere alterna-
Uvo che rimane — o a Ba-
stianini, che punta su una so-
luzione «diplomatica» del 
problema della guerra. 

La decomposizione del re
gime si verifica insomma, nel 
primo semestre del '43, su duo 
piani distinti e connessi: al
ia base della societa e dello 
stato e al vertice del potere. 
Persino la formazione del pri
mo gruppo di partigiani ita
liani, nella Venezia Giulia, co
me ha ora testimoniato Ma
rio Lizzero, e precedente al 
25 luglio e risale al marzo, con 
una inequivocabile concomi-
tanza con la crisi generale che 
intaccava ormai l'intera com
pagine del potere e del con
senso in ogni parte del paese 
e in ogni strato sociale. 

Con la sua condotta e la 
sua politica. cosi conseguente 
alle sue origini. ai suoi con-
notati. ai suoi obiettivi, il fa
scismo ha riaperto tutte le 
grandi questioni nazionali. da 
tempo date illusoriamente per 
risolte o illusoriamente rin-
viate a tempi migliori: la que
stione operaia, la questione 
meridionale. la questione del
le minoranze e delle autono
mic E saranno questi i no
di che verranno al pettine 
prima e dopo il 25 luglio. e 
di cui i neofascisti. orfani di 
Mussolini, non vollero e non 
vogliono rendersi conto per 
spirito di reazione o per col-
tivata ignoranza. 

II punto e precisamente 
questo: che da alcuni anni, e 
non in un giorno. con un mo
to progressivamente accelera-
to nella misura in cui Mus
solini e il personale da lui 
soelto fallivano tutti i loro 
obiettivi di guerra, il potere 
unico (ma composito) del fa
scismo si era venuto scompo-
nendo in tanti divergent! 
gruppi di potere e ipotesi po
litiche. Forse un bisticcio di 
parole pud esprimere meglio 
d'altre formule il processo 
che sfocia nel 25 luglio: e lo 
sfascio del fascismo, nel sen-
so che Chiesa, esercito, grande 
capitale, monarchia, fasci cer-

cano e tentano differenti vie 
d'uscita. o la stessa via di 
uscita, ma con diver.->o ani-
mo e diversa impostazione. 
Con l'avvertenza. pero. che 
tutto l'insienie del processo di 
disgregazione si svolge sul fon-
do di una grossa, inarresta-
bile crisi sociale, ideale e isti-
tuzionale. C'e un antifascismo 
di guerra che sta ormai as-
sumendo vaste proporzioni. 
c'e un inizio di ripresa delle 
forze moderate prefasciste e 
delle forze di classe antifasci
ste che si contendono l'ege-
monia dell'opposizione e del -
l'alternativa al regime: cosi 
come va d'altra parte rapida
mente maturando, quasi per 
via autonoma. il sintomatico 
divorzio fra il fascismo e il 
suo <r duce ». 

Quel tanto di unita o una-
nimismo nel potere, raggiun-
to dalla dittatura al suo cul-
mine — fra il '29 e il '36 — 
si logora, decade, si frantu-
ma. Mussolini perde ormai 
completamente la sua aureo
la di capo indiscusso: non e 
piu affatto, adesso. 1'uomo che 
ha sempre ragione, per i suoi 
e per le folle radunate dai 
fasci. ne l'uomo della provvi-
denza per i suoi sostenitori 
esterni. Fra le ultime e in fon-

do reiterate « rivelazioni » ce 
ne sono alcune che stanno a 
nbadire questa decadenza. 

Pare che Grandi fin dall'in-
verno della campagna di Gre-
cia. nei ridotti deH'Albania. 
staiido ad una intervista ri-
lasciata a Silvio Bertoldi. 
avesse cominciato ad abbox-
zare il disegno di restituire 
i poteri della condotta di 
guerra a Vittorio Emanuele 
III. Una subordinata, in un 
oerto senso, che dovra atten-
dere per realizzarsi un paio 
d'anni fino al cedimento del 
fronte interno e al pieno TO-
vesciamento delle armi italia
ne. Ma e significativo che pro
prio sulla linea del fuoco. do
ve erano stati mobilitati i ge-
rarchi. il raffazzonato cemen-
to ideologico dello stato mag
giore fascista non regga alia 
prova. La pubblicazione degli 
ultimi documenti sull'attivita 
diplomatica della Santa Sede 
relativi al periodo della guer
ra, mostra infine come cre-
sca negli stessi ambienti che 
circondano Pio XII 1'appren-
sione per il « pericolo comu-
nista », interno ed esterno al 
paese, e come quindi anche 
da questa parte Mussolini si 
trovi al principio di luglio 
incalzato e premuto. 

Un'incoercibile volonta 
di pace e di liberta 

Dalla notte del 25 luglio e 
soprattutto col 26 luglio il 
moto popolare antifascista, 
nonostante la debolezza del
le sue avanguardie, torna per 
la prima volta nelle piazze di 
Italia. Badoglio e costretto 
dalla sua stessa linea alia re-
pressione. Bilancio: in soli 
45 giorni, un centinaio di mor-
ti. La dittatura ha cambiato 
volto e lo scontro. divenuto 
piu acuta, chiarisce la dire-
7-ione di marcia che ha Dre-
sieduto al colpo di stato. 

Col 25 luglio aveva vinto la 
ipotesi — di corto respiro — 
di uno stato amministrativo. 
apartitico. a suo modo a fasci
sta e non antifascista. incen-
trato sul potere mih'tare co
me riflesso e strumento del
la continuita dinastica, gesti-
to ancora e soltanto, con ti-
pico esclusivismo, dalle vec-
chie classi dominanti. Vitto
rio Emanuele Orlando aveva 
offerto ia piattaforma ideolo-

gica di questa operazione, con 
la formula < la guerra conti-
nua». Ma gia il 26, a Mila-
no, all'incontro degli «spo-
nenti • dell'opposizione demo-
cratica, passa una linea molto 
piu avanzata: « I partiti anti-
fascisti hanno deciso che tut
te le masse lavoratrid, ope-
rai. contadini, impiegati, arti-
giani. professionisti. studenti, 
combattenti devono. conside-
rarsi in stato permanente di 
allarme e di vigilanza per af-
fermare con 1'azione la loro 
incoercibile volonta di pace e 
di liberta ». 

Riemerge cosi Taltra faccia 
del 25 luglio: e la prima im-
portante frattura che comith 
cia a sconvolgere i program-
mi reazionari e conservatori 
del colpo di stato ordito da 
Grandi, subito da Mussolini, 
realizzato dal re e da Bado
glio. 

Enzo Santarelli 

Palazzo Venezia, ore 17: riunione del Gran Consiglio 
24 luglio 1W3, sabato. A 

Roma e un pomeriggio afoao, 
32 gradi. Ma l'atmosfera e 
resa ancor piu pesante dalla 
tensione e dalla paura: cin
que giorni prima hanno bom-
bardato il quartiere San Lo-

jenzo. Gli anglo-americani so
no entrati a Palermo: si com-
batte in Sicilia ma la guerra 
e in tutte le citta, e quel 
• centinaio di mortin che se-
condo Mussolini dovevano ba-
stare per sedersi al tavolo dei 
vincitori sono diventati le de-
cine di migliaia di morti di 
una tragica sconfitta. La ca
pitale e semideserta, chi e 
ricco non ha rinunciato al 
week-end a Fregene, tanti so
no andati in bicicletta ai Ca-
stelli anche per fare provvi-
ste ad un mercato nero un 
po' piu conveniente. Un chi-
Jo di pane costa ufficialmente, 
con la tessera, 2.60 lire, ma 
si arriva a pagarlo dieci volte 
tanto, sottobanco. 

II Gran Consiglio del fasci
smo e convocato per le 17 a 
Palazzo Venezia: sull'awiso 
mandato ai gerarchi c'e scrit
to soltanto che devono in-
dossare asahariana nera, pan-
taloni grigioverdi e stivali»: 
11 senso del ridicolo non affio-
ra neppure nelle ultime ore 
di vita del regime. 

II re Vittorio Emanuele e a 
Villa Savoia (Villa Ada. ora) 
assieme al fido Acquarone, 
ministro della Real Casa. Sa 
benissimo cio che accadra al 
Gran Consiglio Quasi tutti 
sanno che «deve succedere 
qualcosa». se ne parla addi-
rittura nel caffe: e una spe
cie di «intrigo all'ilal;ana» 
nel quale ai tanti elementi 
drammatici non manca mai 
l'aggiunta della farsa. Gli u 
nici a non Mpere nulla sono 
i tedeschi. le decine e decine 
di agenti della Gestapo che 
pure bivaccano a Roma da 
molte sett:mane. 

E' almeno un anno che il 
re sta tramando per #alvare 
dalla rovina del fascismo cid 
che gli e p:u caro: non cer-
tamente l'ltalia, ma soltan
to il suo trono. II piano e 
i»mplice- mettere fuori gio-
eo Mussolini e pre.sentarsi agli 
alleati con un govemo milita
re reazionar'.o ch<* non lasci 
spazio ai sorpenti partiti de-
moeratici. II monarca si de-
fitreffia tra la congiura dei 

militari (Ambrosio, Castella-
no. Badoglio, generali abili 
nell*intrigo quanta inetti in 
guerra) e quella dei fascisti 
« moderati» con a capo Gran
di. L'unica preoccupazione di 
Vittorio Emanuele e quella di 
non esporsi troppo per esse
re in ogni caso dalla parte 
del vincitore. Quella mattina 
gli uomini del re si sono riu-
niti per mettere a punto il 
piano per l'arresto di Musso
lini, se le cose al Gran Con
siglio andranno secondo le pre-
visioni: l'arresto e predispo-
sto per lunedi 26. dopo Ia 

-consueta udienza settimanale. 

L'arma 
segreta 

Mussolini arriva da Villa 
Torlonia a Palazzo Venezia po
co prima delle 17. Non si sente 
bene: rulcera lo ha tormentato 
durante la notte e anche in 
mattinata, mentre preparava 
l'intervento al Gran Consiglio. 
Anch'egli, natural mente, sa oo-
sa sta per acoadere: due gior
ni prima Grandi stesso gli ha 
detto le sue intenzioni. C'e sta
to uno scontro acceso. gli ha 
dato del « vile». II 19 Musso
lini si era incontrato con Hi
tler presso Peltre: qualche sto
rico scrivera che aveva il com-
pito di annunciare al a ffihrer » 
che l'ltalia si ritirava dalla 
guerra; fatto sta che non apre 
bocca: Hitler racconta che la 
Germania ha quasi pronta l'ar
ma segreta che puo capovolge-
re le sorti del conflitto. e Mus
solini ci crede. Quando arriva 
a Palazzo Venezia e comunque 
convinto di poter sconfiggere 
la manovra di Grandi. Conta 
in ogni caso suU'appoggio del 
re: una settimana prima era 
stato al Quirinale e Vittorio 
Emanuele gli aveva detto: 
« Sappiate che se anche gli al-
tri vi abbandoneranno. avrete 
sempre un amico in me». 

Grandi arriva a piedi da 
Montecitorio. dove ha 1'appar-
tamento come presidente del
la Camera. Qui, in mattinata. 
si b riunito con Federzonl e 
Ciano. Sono quasi sicuri di po
ter raccogliere la maggioran-
za. Tunica Incognita puo esse
re Bottai o un colpo dl scena 
da parte dl Mussolini. 

Si sa che « sta per succedere qualcosa »: e l'epilogo - Dal voto 
sull'ordine del giorno Grandi all'arresto di Mussolini ai proclami 

del re e di Badoglio - Al teatro Eliseo si rappresenta 
una commedia dal titolo «Addio a tutto questo » 

La riunione del Gran Consi
glio comincia alle 17,11 nella 
sala attigua a quella del Map-
pamondo. Ai tavoli riuniti a 
ferro di cavallo sono gia sedu-
ti i gerarchi quando entra Mus
solini. « Andiamo nella trappo-
lft » ha detto al segretario del 
PNF Scorza, che ordina l'ulti-
mo a saluto al duce ». Ha la 
parola Mussolini. Comincia 
dalla situazione militare: e gra
ve, ma non disperata. dice. La 
perdita di una provincia non 
significa ancora la sconfitta; 
non sono stato io a soltecitare 
il passaggio nelle mie mam 
del comando militare; c'e sta-
ta I'incapacita dl numerosi ge
nerali. Le colpe — sostiene en-
cora una volta — non sono 
sue, ma degli altri. Le guerre 
sono tutte impopolari. conti-
nua, ma l'alleanza con 1 tede
schi va mantenuta. Tlra fuori 
anche ki storia delParma se
greta che pu6 risolvere il con
flitto. E' un discorso confuso. 
mediocre, che soltanto nelle 
ultime frasi tocca i'argomento 
piu scottante: nL'ordine del 
giorno Grandi non significa la 
salvezza del fascismo. ma sol
tanto la fine del regime ». 

Non ci sono ventilator] e i 
gerarchi sudano nelle loro as-
surde divise. Intervengono De 
Bono e De Vecchi; sembrano 
non aver capita nulla, fanno 
la difesa d'ufficio dell'esercito. 
Grandi e nervoso: prima del-
I'inizio della riunione e pas-
sato tra i gerarchi per racco
gliere le firme al suo ordine 
del giorno: sono 19 Decide 
di intervenire subito: « La for
mula imbecllle e ristretta del
la guerra fascista ha portata 
il fascismo alia rovina »; «Le 
responsabilita sono chiare, sei 
tu che per quindici anni hai 
tenuta i ministeri militari; 
non ci interessa che tu garan-
tisca di persona: nel mezzo ci 
siamo anche nol». 

E' una requisitoria violenta, 
che raggiunge punte dram-
matiche e termina con la let-
tura dell'ordine del giorno: 
«... difendere ad ogni costo 
l'unita e l'indipendenza della 
Patria.„ la vita e 1'awenire 
del popolo italiano.- A tale 
scopo e necessario rimmedia-
to ripristino di tutte le fun-
zioni statali.„ Invita il capo 
del govemo a pregare la Mae-
sta del Re._ acciocche Egli 
voglia™ assumcre con 1'effet-
tivo comando delle Forze Ar-
mate, secondo l'art. 5 dello 
Statute del Regno, quella su-
prema iniziativa di decisione 
che le nostre Istituzioni a 
Lui attribuiseono..». L'art 5 
dello Statute dice che al Re 
spetta di proclamare la guerra 
e di chiedere l'armistizio. La 
guerra e gia stata dichiarata: 
h chiaro che il riferimento e 
all'armlstizio. 

L'atmosfera e tesissima. Par-
la Bottai: la colpa, dice, e di 
tutta la classe dirigente fasci
sta. Parla Ciano: vuole fare il 
diplomatico, ma non ritira lo 
appoggio a Grandi (e Musso
lini dice a Scorza: «Quello 
me lo sono ingrassato ion). 
Poi Farinacci e De Marsico. 

Vista la piega che stanno 
prendendo le cose. Mussolini 
chiede la sospensione e il rin-
vio della discussione al giorno 
dopo. Grandi si oppone, sa 
che la partita deve risolversi 
subito. Si sospende solo per 
un quarto d'ora, il tempo di 
mangiare i panini che il capo 
usciere Navarra ha preparate, 
con le bibite. nella stanza atti
gua. Poi la riunione riprende 
sempre piu accesa. Galbiati, il 
capo della milizia, difende 
Mussolini e lancia minacce. 
Parlano altri, ci sono interru-
zlonl, si urla, Suardo in lacri-
me ritira 1'adesione a Grandi. 
Sono le 2,20 del 25 luglio: 
Grandi conaegna 11 suo or

dine del giorno a Mussolini 
che lo mette ai voti. 19 a fa-
vore. 7 contrari. aVoi avete 
voluto la crisi del regime — 
conclude Mussolini —. La se-
duta e tolta a. 

II dittatore in minoranza 
rientra a Villa Torlonia. Alia 
moglie Rachele che lo ha 
aspettato dice: « Vogliono sal-
varsi a spese mie. Ma vedran-
no che sono ancora vivo ». Ra
chele gli consiglia sbrigati-
vamente: a Falli arrestare 
tutU ». 

Uscita da Palazzo Venezia, 
Grandi va immediatamente in 
Via Giulia a casa del suo ami
co Zaniboni. dove lo attende 
Acquarone. Grandi riassume 
all'uomo del re le fast del 
Gran Consiglio, poi gli chie
de: «E adesso tocca a lui. 
Che cosa vuol fare?». «Un 
governo di militari e di tec-
nici, con a capo Badoglio». 
e la risposta. Grandi non e 
d'accordo, preferirebbe Cavi-
glia; ma in sostanza e soddi-
sfatto per aver sbloccato la 
situazione. 

Nello studio 
del sovrano 

E' ormai l'alba quando 1 pro-
tagonisti del * colpo» del 
Gran Consiglio vanno a dor-
mire: i giochi sembrano fat-
ti e negli alberghi di Via 
Veneto, tra i cortigiani di 
qualche gerarca venuto da 
fuori, si stappano bottiglie di 
vero champagne. La manovra 
interna di un regime in disfa-
cimenta ha trovato la natu-
rale unione con llntrigo di 
una monarchia gretta e rea-
zionaria. Fino all'ultimo mi-
nuto dai vincitori al vintl, 
dal re a Mussolini, c'e una co-
stante nota comune: lo squal-
lore morale e il disprezzo per 
quel popolo che hanno, insie

me. asservito per venti anni. 
25 luglio, domenica. Musso

lini e sveglio alle 7, ancora 
tormentato daH'ulcera. Lo vi-
sita il medico Pozzi, poi fa co-
lazione. Poco prima delle nove 
sale sulla sua Alfa Romeo e 
si fa accompagnare a Palaz
zo Venezia. Ci ha pensato e 
non ha nessuna intenzione di 
andarsene: chiedera 1'appog-
gio del re. Alle 9 e in ufficio 
dove trova una lettera del 
gerarca Cianetti che ritira il 
suo appoggio a Grandi. Gli 
telefona Scorza: il voto del 
Gran Consiglio. dice, non ha 
alcuna rilevanza costituziona-
le, lo si puo completamente 
ignorare. Mussolini lo ringra-
zia. e rinfrancato. Chiama il 
prof. Biggini, docente di di-
ritto costituzionale, per farsi 
confermare questa tesi. Entra 
Albini, sottosegretario all'In-
temo. che gli porta il matti-
nale di polizia: Mussolini gli 
da unocchiata. Arriva Gal
biati e gli propone di arre
stare 1 19. di chiedere l'in
tervento dei tedeschi. «Non 
importa — dice Mussolini —. 
Me la vedrd io con il re». 
Chiama il segretario De Ce-
sare perche chieda di anti-
cipare la consueta udienza del 
lunedi a quel pomeriggio 
stesso. Poi riceve 1'ambascia-
tore del Giappone Hidaka e 
alle 14 va in visita ai quar-
tieri bombardati sulla Tibur-
tina. Una tranquilla mattina 
di pratiche e di burocrazia: 
Mussolini pensa di avere an
cora il coltello dalla parte 
del manico e aspetta che sia-
no gli altri a fare la prima 
mossa; lui giochera in contro-
plede. 

La telefonata di De Cesare 
a Villa Savoia provoca un 
certo scompiglio: 11 piano per 
l'arresto dl Mussolini e stato 
messo a punto per 11 giorno 
dopo e al Quirinale. I gene
ral! Ambrosio a Castellano c 

il comandante dei CC Cerica 
aggiornano anche questo par-
ticolare. Badoglio intanto de-
finisce col re e con Acquarone 
la nuova lista dei ministri. 
Poi finalmente tutto e a po-
sto: l'udienza e fissata per 
le 17. 

Alle 17 Mussolini arriva in 
auto con il segretario De Ce
sare a Villa Savoia. La scor-
ta armata si ferma prima dei 
cancelli: Mussolini immagi-
na tutto. ma non che il re Io 
faccia arrestare a casa sua. 
Vittorio Emanuele e sulla so-
glia della villa e lo accoglie 
con un «Come va?» che non 
ha risposta. Si chiudono subi
to nello studio del sovrano. 
Dietro la porta resta il gene-
rale Puntoni. aiutante del re, 
con una pistola in mano: 
glielo ha chiesto in persona 
Vittorio Emanuele che ha 
paura di una reazione di Mus
solini: «In caso di necessita 
intervenga ». 

II colloquio e breve, 20 mi-
nuti. Mussolini pensava che 
il re volesse togiiergli il co
mando delle Forze Annate; 
invece gli taglie il potere: 
«L'ltalia e a pezzi... gli al-
pini cantano canzonette con
tra di voi... devo pregarvi di 
lasciare la carica di capo del 
governo». Mussolini cerca di 
replicare dicendo che. costitu-
zionalmente. il voto del Gran 
Consiglio non ha valore. Ma il 
re ripete monotono «Mi di-
spiace... ml displace». Alle 
1750 il colloquio 6 finite ed e 
finite anche il regime. 

Mussolini esce dalla villa 
assieme a De Cesare. ma lo 
ferma 11 capitano dei cara-
binieri Paolo Vigneri: «In no-
me di sua Maesta vi preghla-
mo di seguirci per sottrarvl 
ad eventuali vlolenze della 
folia». «Ma non ce n'e bl-
sognon replica, «Ho un or
dine da esegulre ». « Allora se-
guiteml» fa Mussolini diri-

gendosi verso la sua auto. Ma 
Vigneri insiste: aDovete ve
nire con noi» e lo accompa-
gna sul retro della villa, facen-
dolo salire s u ' un'ambulanza 
che esce da un cancello se-
condario. 

La notizia che 11 colpo e 
riuscito arriva a Badoglio 
verso le 17,30. Gliela telefona 
Acquarone nella casa dove il 
vecchio generale aspetta fin 
dalla tarda mattinata che 11 
re lo chiami. Si precipita su
bito a Villa Savoia: in tasca 
ha il proclama che vuole leg-
gere alia nazione. Lo ha scrit
to per ingannare l'attesa. Ma 
non sara quello il «suo» mes-
saggio: i tre testi — quello 
dell'annuncio delle dimissioni 
di Mussolini, e i due procla
mi del re e di Badoglio — 
sono gia stati scritti da Vitto
rio Emanuele Orlando, l'an-
ziano uomo politico tomato 
in auge a corte con il declino 
del fascismo. 

La circolare 
Roatta 

Mussolini e portata alia ca-
serma Podgora. La scorta ar
mata lo attende alia residen
za del re per piu di tre ore, 
poi corre a dare l'allarme. Ma 
Ia notizia si e gia diffusa tra 
i gerarchi, e i • fedelissimi». 
dopo un primo attimo di sban-
damento. pensano soltanto a 
scappare o a mettersi a di-
sposizione del nuovo governo. 

Quella sera, al teatro Eli
seo, e in programma una com
media dal titolo « Addio a tut
to questo*. Alia radio suona 
1'orchestra Zeme. II program
ma viene interrotto alle 22.15. 
«Attenzione, attenzione. Sua 
Maesta il re Imperatore ha 
accettato le dimissioni dalla 
carica di Capo del governo, 
primo ministro e segretario di 
stato. presentate da sua ec-
cellenza il cavalier Benito 
Mussolini, e ha nominate Ca
po del govemo, primo mini
stro e segretario di stato il 
cavaliere, maresciallo d'ltalia, 
Pietro Badoglio». Poi il pro
clama del re: «... neH'ora so-
lenne che incombe sul destinl 
della patria ognuno riprenda 
il suo posto di dovere, di fe-
de, dl combattimento: nessu
na devlazione deve essere tal-

lerata, nessuna recriminazione 
puo essere consentita ». Infine 
il proclama di Badoglio: «Ita
liani, per ordine di sua mae
sta il re e Imperatore assumo 
il governo militare del paese 
con pienl poteri. La guerra 
continua. L'ltalia... mantiene 
fede alia parola data, gelosa 
custode delle sue millenarie 
tradizioni„ La consegna rice-
vuta e chiara e precisa: sara 
scrupolosamente eseguita e 
chiunque si illuda di poteme 
intralciare il normale svolfi-
mento o tenti di turbare 1'or-
dine pubblico. sara inesora-
bilmente colpitoe. 

Con quattro ore di ritardo 
e un contomo di retorica an
che gli italiani vengono in-
formati che la dittatura fasci
sta e caduta. Nessuno, per 
11 momenta, fa gran caso a 
quel « la guerra continua ». La 
esplosione di gioia per la fine 
del fascismo riempie nella not
te le strade di tutte le citta. I 
busti del duce sono abbattuti 
insieme con le insegne littorie, 
escono dalla clandestinita i 
partiti. si tengono i primi co-
mizL ET una «vacanza» che 
dura soltanto 24 ore. Gia 11 
Capo di stato maggiore Roatta 
ha spedito alle truppe in ser-
vizio di ordine pubblico la sua 
circolare nella quale si co-
manda di aprire il fuoco con
tra i manifestanti * anche con 
mortai e artiglieria senaa 
preawiso di sorta » e si ricor-
da che «si tira sempre a col-
pire. come in combattimento* 
e che ffpoco sangue versate 
inizialmente risparmia fiumi 
di sangue in seguite ». 

Le vittime di questa giorna
ta di repressione sono decine: 
11 morti il 27 luglio, altri 32 
il 28 luglio. altri 12 11 29 lu
glio, ancora 6 il 30 luglio. 
Sono morti che si aggiungono 
a quell! sotto i bombardamen-
ti e sul fronte di una assurda 
a guerra che continua v. So* 
no i 45 giorni del regime Ba
doglio, un regime che noil 
riuscira a modificare una real* 
ta che va contro I piani dell* 
monarchia, a spezzare quel 
mote di rinascita e di riscos
sa che — gia rivelatosi con 
gli scioperi di marzo — dl 11 
a poche settimane dank vita 
alia Resistenza. 

Fabrizio Cofsson 


