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Un libro del segretario di Stato americano 

Kissinger 
e Metternich 

«Diplomazia delta restaurazione »: il modello di una 

politico conservatrice che si presenta come «scienza » 

A 

E* mortdil maresciallo dell'-URSS Semion Budionny 
> «. I <> ; ' / " • • • ' l j 

Cinque anni di gran par-
lare che si e fatto di lui 
come del massimo ispirato-

;re dolla politica estera nixo-
'. niana e delle sue spettaeola-
ri iniziative, hanno valao a 
Kissinger anche la traduzio-
ne in italiano del suo libro 
piii singolare (Henry Kissin
ger, Diplomazia della restau
razione, Milano, Garzanti, 
1973, pagg. 380, lire 4.500). 

Per molto tempo questa 
opera era stata conosciuta 

1 solo da un ristretto numero 
di specialisti. Apparve nel 
1957, dopo essere stata — 
se non sbaglio — la tesi di 
dottorato • dell'autore; ma 
non ha certamente avuto al-
lora molti lettori. Solo nel 
1968, dopo che Kissinger fu 
chiamato alia Casa Bianca, 
In parecchi si precipitarono 
a leggerla, poiche chi se ne 
intendeva l'aveva giudicata 
come il libro piu « sincero » 
e rivelatore di Kissinger, 
quello da cui meglio si po-
teva apprendere che cosa 
egli in realta pensasse. Era 
quindi inevitabile che la si 
decifrasse sotto un'angolatu-
ra nuova: non cioe come un 
libro di storia, quale in par
te e, col suo apparato di ri-
cerca e perfino di erudizio-
ne, ma come un libro poli
tico, quasi un manifesto 
programmatico del nuovo, 
inatteso, protagonista della 
diplomazia americana. 

I lettori americani che cor-
sero a cercarlo si trovarono 
perd di fronte a un fenome-
no per loro piuttosto inso-
lito: un libro cioe che face-
va filosofia della politica — 
cosa di per se gia abbastan-
za rara . da parte dei diri-
genti degli Stati Uniti — e 
per di piu la faceva in ter
mini assai lontani da quel 
tradizionale pragmatismo, al 
massimo awiluppato da al-
cune massime dell'idealismo 
protestante, che e consuetu-
dinario del mondo politico 
americano. L'impatto fu 
sconcertante. II libro era de-
dicato - alia storia della • di
plomazia dell'Europa del pe-
riodo del Congresso di Vien
na e della Santa., alleanza e 
aveva il suo « eroe » in Met
ternich, • difeso e perfino 
esaltato da Kissinger in po-
lemica > con quelle che egli 
definiva •« le ipocrite teorie 
della storiografia del - seco-
lo XIX ». Difficile trovare 
una confessione reazionaria 
piii esplicita di questa. 

L'arte 
del negoziato 
Non e di nostra compe

t e n t giudicare il valore sto-
riografico dell'opera. Non 
crediamo neppure che sia 
qui il punto interessante per 
quei lettori che il libro puo 
trovare in Italia. Anche da 
noi chi lo prendera in'mano 
cerchera soprattutto di ve-
dere se esso lo aiuta a capi-
re il < personaggio » Kissin
ger. A questo punto credo 
tuttavia si debba rinunciare, 
per quanto tentante possa 
essere, al vantsggio polemi-
co che pud derivare dalla 
semplice identiftcazione Kis-
singer-Metternich. Certo, che 
il capo della diplomazia ame
ricana abbia scclto — quando 
ancora forse non pensava di 
occupare tanto posto — pro-
prio quel tipo di eroe serve 
moltissimo a definire 1'uo-
mo. Se ci fermassimo a que
sta costatazione, -• rischie-
remmo tuttavia di smarrire 
non solo quello che di piu 
interessante, ma anche cio 
che di piu pericoloso puo 
esservi nella figura del nuo
vo capo della diplomazia 
americana. 

Intanto sarehbe far torto 
aU'intelligenza dell'autore se 
egli proponesse semplice-
nente Metternich — o Fal-
wp principale protagonista 
del libro, il ministro degli 
esteri inglese Castlereagh — 
come autori di un ricettario 
politico per i nostri giorni. 
Egli sa . benissimo che le 
«lezioni (della storia) non 
sono mai meccaniehe > e che 
dallo studio delle passate vi-
cende diplomatiche « non si 
possono trarre conclusioni 
significative, se non si ticne 
conto del contesto storico». 
Direi che proprio per que
sto il richiamo al < model
lo » Metternich appare piii 
inquietante: egli e infatti 
convinto che se anche non 
vi e « esatta - corrisponden-
za >, vi e certo * analogia 
dei problemi comparati » fra 
le due cpoche, quclla - di 
Metternich e quella odierna. 

I prcb'pmi sono quelli po-
sti da un'eooca rivn'uziona-

,ria: 1'indirizzo che intcressa 
1'autore e la * diplomazia 
della restaurazione > in si-
mili circostanze. Lo interes-
sano cioa «gli statist! con-

-servatori di paesi di strut-
tura sociale tradizicnalista, 

' di soeicla dotate di coesio-
nc sufficicnte perche vi si 
possa fare della politica con 
la sicurczza garantita dalla 

ivinzione che i contrast! 

interni sono esscnzialmente 
tccnici c si limitano ai mo
di di conseguire un obietti-
vo su cui si e d'accordo». 
E' questa, sebbene non lo 
dica, la deli nizi one che 
per Kissinger si atlaglia al-
l'America di oggi e al suo 
personale ruolo in essa: e 
la sua scelta, se non proprio 
!i suo « credo » politico. • 

In questo ambito diversi 
sono i tratti della persona-
lita di Metternich che poi 
affascinano 1'autore. Sem
plice presentimenlo auto-
biografico puo essere la co
statazione che Metternich, 
«il piu austriaco degli sta-
tisti », fosse in realta au
striaco solo per caso e non 
avesse mai abitato in Au
stria fino ai diciassette anni. 
Tutti sanno che anche Kis
singer, nato in Germania, 
si e trasferito in America 
solo a quindici anni: sino a 
pochi mesi fa. cioe sino a 
quando la sua posizione non 
e stata ben solida, lo ave-
vano sempre sconsigliato dal 
pronunciare discorsi in pub-
blico, tanto e marcato il suo 
accento tedesco. 

Sin qui si resta tuttavia 
in una semplice aneddotica, 
sia pure non priva di peso 
e significato. Al di la di si-
mili riscontri, se Kissinger 
ammira tanto Metternich, e 
perche crede di vedere in 
lui uno « scienziato della po
litica ». Sarebbe interessan
te — ma non rientra nei li-
miti di questo articolo — 
sondare in che m is lira sia 
proprio il marxismo con la 
sua base scientifica a sti-
molare in un esponente cosi 
tipico della borghesia, come 
e Kissinger, questa contrap-
posta ricerca di una politica 
conservatrice, che si presen-
ti essa pure come «scien
za ». Kissinger, beninteso, 
non e marxista. Egli dice 
che < quasi tutti gli statisti 
veramente grandi sono stati 
rappresentanti di strutture 
sociali o essenzialmente con-
servatrici, oppure rivoluzio-
narie»: fra i due campi, .la-
sua collocazione e chiara-
mente nel primo. 

Perche tuttavia Metter
nich appare a Kissinger 
tanto « scientifico »? Perche 
— egli ci spiega — «tesseva 
le sue fila con freddezza e 
senza conceder nulla al sen-
timento, in un'epoca sempre 
piu incline a far politica in 
nome di qualche causa » ed 
< era in grado di valutare 
razionalmente e spregiudica-
tamente i principi altrui co
me altrettante forze da uti-
lizzare ». Con queste parole 
si disegna il vero « model
lo > di statista per 1'autore. 
II quale e d'altra parte con
vinto delFcstrema importan-
za dell'individuo nella poli
tica e nella storia, tanto da 
fare di questa sua convin-
zione un tema di polemica 
con la «burocrazia», che 
non deve certo renderlo sim-
patico - ai suoi subordinati 
del Dipartimento di Stato: 
la burocrazia < e fatta per 
eseguire e non per creare », 
non cosi la politica, che e 
« continua creazione >, ope
ra < essenzialmente contin-
gente, il cui successo dipen-
de dall'esattezza di una va-
lutazione in parte conget-
turale > cioe soprattutto dal
le brillanti capacita di un 
individuo. 

Con simili premesse Kis

singer ha introdotto aicuni 
concetti nuovi nella politica 
americana, che ancora scon-
certano tanta gente in Ame
rica e tanti « americani» 
d'Europa. E' signiflcativo, 
ad esempio, che egli scrives-
se nel 1957, quando gli Sta
ti Uniti erano ancora ' con-
vinti della loro onnipoten-
za: «Per chi 6 avvezzo a 
comandare e quasi impos
sible apprendere l'arte del 
negoziato, che e l'ammissio-
ne di un potere limitato ». 
Forse per questo egli si e 
trovato alia • Casa Bianca 
proprio quando gli Stati 
Uniti, sconfitti nel Vietnam, 
erano costretti a prendere 
atto dei limiti del loro po
tere e a ridimensionare tan-
te loro ambizioni. Eppure, 
quale abbaglio se lo si scam-
bia per « colomba » o per un 
« uomo di pace », visto che 
egli prende in prestito da 
Metternich il seguente pro-
gramma: « Teniamo sempre 
la spada in una mano e il 
ramo d'ulivo nell'altra, sem
pre pronti a negoziare, ma 
negoziando solo mentre avan-
ziamo ». 

I protagonisti 
della storia 

C'e tutta la politica di 
Nixon in queste parole. 
Dalla consapevolezza dei li
miti della potenza ameri
cana discende quel concet
to di «equilibrio di for
ze » come garanzia di sta
bility e fondamento di uno 
status quo riconosciuto co
me «legittimo », che e il 
perno di tutta Tanalisi che 
Kissinger fa della politica 
metternichiana: probabil-
mente non a torto vi si e 
visto anche il criterio che 
guida la sua diplomazia nel 
mondo di oggi. Ma maggio-
re realismo non significa 
affatto mutamento degli 
scopi della politica ameri
cana e spesso neanche .mu
tamento di metodi, perche 
— avverte Kissinger, esa-
minando il suo modello — 
«la costruzione dell'equili-
brio non dipendeva soltan-
to dalla forza, ma dalla vo-
lonta di usarla » (chissa se 
hanno mai letto queste pa
role gli ineffabili giudici 
del Premio Nobel). 

A questo punto il < per
sonaggio > Kissinger si de-
linea con una certa preci-
sione. E' bene che si cono-
scano quali sono le pre
messe filosofiche della sua 
diplomazia. I suoi propositi 
si fondano tutti su una 
< analogia >, sia pure intel-
ligentemente interpretata, 
fra l'Europa ' al momento 
del declino di Napoleone e 
il mondo nell'era della 
lotta emancipatrice • contro 
I'imperialismo. Ma e poi va-
lida l'analogia? Kissinger 
stesso sembra consapevole, 
a conclusione del volume, 
che si tratti' di una sempli
ce scommessa. Che essa si 
realizzi non dipende soltan-
to da lui. La grande diffe-
renza e che i protagonisti 
della storia sono oggi nel 
mondo masse ben piu po-
derose e spesso anche piu 
consapevoli di quelle che 
agivano nell'Europa metter
nichiana. 

Giuseppe Boffa 

Cosi fu chiamato il leggendario comandante della «armata a cavallo» che negli anni della guerra 

civile riporto vittorie decisive contro gli eserciti « bianchi» - Come venne conquistata Voronez 

«Possiede un meraviglioso istinto strategico ed e coraggioso fino alia follia», disse di lui Lenin 

!; , >:;**!-. MOSCA, 27. *} 

II maresciallo Semion Bu
dionny 6 morto oggi all'eta 
di 90 anni. Era nato nel 1883 
in un f piccolo villaggio del 
Kuban. II suo nome era en-
trato nella leggenda negli an
ni della guerra civile, quando 
Budionny fu al comando del
la «prima armata a caval-
lo» che affronto e sconfisse 
le truppe dei generali « bian
chi ». Definite « la prima scia-
bola della rivoluzione» Bu
dionny nel corso della sua 
carriera militare prese parte 
a quattro guerre. Piu volte 
gli era stato conferito l'Or-
dine di Lenin. • 

«II nostro Budionny e for
se il piu brlllante comandan
te di cavalleria dsl mondo. 
Sapete. naturalmente, • che 
egli e un giovane contadino. 

come lo erano 1 soldati del-
l'esercito rivoluzlonario fran-
cese e, come loro, egli porta 
il bastone di maresciallo nel 
suo zaino, o meglio nella 
borsa della sua sella. Pos-
siede un meraviglioso istin
to strategico. - E' coraggioso 
fino alia follia, e divide con 
i suoi cavalleggeri le priva-
zioni piii dure e i perlcoli piii 
gravi». 

Questo elogio di Semion Mi-
chailovic Budionny d stato 
pronunciato da Lenin non in 
un'occasione ufficiale in cui 
sarebbe stato facile eceedere 
in retorica, ma in un collo-
quio fra il fondatore dello 
Stato sovietico e Clara Zet-
kin. Si tratta di MM ritratto 
oggettivo non solo perchb. ef-
fettivamente, il condottiero 
dei cavalieri rossi giunse ai 
«galloni» di maresciallo e 

perchd egli aveva' davvero 
condiviso coi suoi uomini i 
pericoli piii gravi (per quat
tro volte il suo cavallo ven
ne ucciso mentre lo cavalca-
va e nella sua sella si contu-
rono ben sei fori di pallotto-
le), via perch& & storicamen' 
te esatto che fra il 1918 e i 
primi anni '20 iti nessuna par-
te del mondo sf sarebbe po-
tuto rintracciare condottiero 
di armati a cavallo di eguale 
inlelligenza militare e ardi-
mento. La leggenda che rapt-
damente si formb attorno al 
suo nome, benche colorita 
dalla fantasia dell'entusiasmo 
e dall'ottimismo della speran-
za, rispondeva a ben solidi 
dati di fatto. Viste a distan-
za di decenni, le sue gesta 
possono apparire perfino ]%• 
glie della fortuna e, in certi 
momenti, di una accorta re-

Semion Budionny, maresciallo dell'Unione Sovietica, sulla Piazza Rossa durante la parata del 
7 novembre 1950 

Lanciata in Inghilterra una nuova campagna contro le sigarette 

QUANTO FUMA IL VOSTRO BAMBINO ? 
Una domanda provocatoria che vuole attirare I'attenzione sui danni provocati anche indirettamente 
dal tabacco — Quanto ossido di carbonic* e quanta nicotina assimila I'organismo di un non fumatore 
che respira in un ambiente incjuinato — La proposta di legge in discussione al Parlamento italiano 

Quante sigarette al giomo 
fuma il vostro bambino? E* 
la domanda provocatoria del-
YH°^lth tdveation Council, 
che ha lanciato in Inghilterra 
una campagna per richiamare 
I'attenzione su un pericolo fi-
nora trascurato. E7 quello del-
l'aria contaminata dal fumo, 
in cui spesso vivono e respi-
rano anche i - neonati: pud 
rappresentare un danno equi-
valente alia aspirazione diret-
ta di una o due sigarette quo-
tidiane. La denuntfa dell'as-
sociazione inglese pone dun-
que l'accento su nuovi aspetti 
della «guerra al tabacco* 
nel corso della quale abituai-
mente ci si limita a denuncia-
re solo i rischi in cui inoorre 
il vecchio e accanito fumatore. 

Le cimmiere delle fabbri-
che. g«i scappamenti delle au-
tomobili. ^\i imp:anti di ri 
scaldamento. le petroliere so
no alcuni dei piu noti respon-
sabili dell'inquinamento dello 
ambiente naturale. Oggi l'opi-
nione pubblica — dopo tante 
battaglie ecologiche e politi
cise — ne e pienamente con
sapevole e sollecita essa stes-
sa misure che consentano un 
control lo su quanto pud con-
taminare la nostra atmosfera, 

i fiumi, i mail. Ma e giunta 
1'ora — afferma YHeaUh Edu
cation Council — che 1'opi-
nione pubblica si interessi an
che dei piccoli ambienti in cui 
si svolge la vita quotidiana 
dei cittadini: le case, I cine
ma, gli autobus, per esempio 
(la difesa della salute nel luo-
go di lavoro — le fabbriche, 
gli uffici — rientra da tempo 
nelle rivendicazioni dei lavo-
ratori e ha gia, una sua sto
ria). : -

Se i medic! hanno provato 
che I'aumento delle malattie 
dell'apparato respiratorio e 
dovuto anche alio smog delle 
grandi citta. si tratta ora di 
far sapere al pubblico che co
sa si annida dietro lo smog 
di una stanza o di un qualsiasi 
locale pubblico. Se i medici 
hanno infine lanciato 1'allar-
r i per 11 fumatore che «bru-
ci» piu di trenta sigarette al 
giorno (tanto maggiori pro-
babilita di tumori ecc), an
cora pochi sanno che cosa 
succede ai non fumatori 1m-
mersi forzosamente in una 
nebbia di nicotina, Le infor-
mazioni cominciano ad arrl-
vare adesso e rappresentano 
la molla che fa scattare le 
campagne In duTta della sa

lute anche sotto questo pro-
filo. 

L'organismo del non fuma
tore che si intrattiene in un 
Iuogo chiuso insieme ad acca-
niti fumatori accumula senza 
volere una quantita di ossido 
di carbonio e di nicotina di 
cui a lungo termine risentira 
gli effetti. Come si e accerta-
to questo fenomeno? Attra-
verso la valutazione della car-
boss^emoglobina riscontrabile 
nel sangue di un non fumatore 
presente in un ambiente in-
quinato. 

L'emoglobina e la sostanza 
, che si trova nei globuli ross! 
del sangue e che assicura il 
trasporto dell'ossigeno ai tes-
suti. Normalmente. durante il 
passaggio del sangue nei pol-
moni essa si combina con 
Tossigeno dell'aria formando 
un composto molto labile. 1'os-
siemoglobina. che nei tessuti 
si scinde cedendo ossigeno e 
rendendo cosi possibile la re-
splrazione cellulare. Ma se la 
emoglobina si combina con 
I'ossido di carbonio si forma 
la carbossiemoglobina. Questo 
e un composto assai stabile 
che blocca la funzlone della 
emoglobina fino a determina-
re per rorfuilamo gravlMl-

me intossicazioni ed asfissia." 
In un esperimento riportato 

da Lancet, la nota rivista 
medica inglese, e stato preso 
in esame un gruppo di perso-
ne collocate in una stanza di 
43 metri cubi, in cui erano 
state fumate 80 sigarette e 
due sigari in un'ora. Dopo una 
permanenza di 80 minuti in 
questo ambiente e stato regi-
strato un aumento della car
bossiemoglobina nel sangue 
vanante dall'1,6 • al 2,6 per 
cento. Poiche e stato calcola-
to che, per ogni sigaretta fu-
mata aspirando. I'aumento di 
carbossiemoglobina nel 'san
gue e dello 0,7 per cento, la 
conclusione era che i soggetti 
sottoposti a questa prova ave-
vano fumato passivamente in 
meno di un'ora e mezza due o 
tre sigarette. < -
- Quali possono dunque esse
re le conseguenze per la sa
lute di quest! fumatori invo-
lontari? Quelle stesse dei fu
matori, oltre alle reazioni al-
lergiche per quanti sono ell-
nicamente sensiblli al fumo 
del tabacco, reazioni che van-
no dalla irritazione agli occh! 
a vere e proprie crisi asma-
tlche. Tuttavia sono soprat
tutto 1 bambini 1 pia aenalbi-

" 1! e i piu esposti ai danni f i-
siologici. 

Una inchiesta condotta nel
le scuole deU'Hertfordshire in 
Inghilterra - dal dr. a Norman 
Taylor, come riporta Commu
nity Medicine dell'apnle del 
1972, ha dimostrato che i 
bambini che avevano in fa-

'miglia forti fumatori presen-
tavano il 50̂ 0 in piu di affe-
zioni respiratorie di quelli i 
cui familiari non fuma va no. 
Ana logo risultato ottenevano 
due inchieste condotte in 
America su mille famiglie di 
Detroit e 750 di Denver. 

In Italia esiste un progetto 
di legge che proibisce il fumo 
nei locali pubblici: e gia sta
to approvato al Senato ed ora 
e alio studio della Commis-
sione igiene e sanita alia Ca
mera. E* un progetto che ri-
sponde ad una esigenza di si-
curezza sociaie e che quindi 
e augurabile divenga al piu 
presto operante. La sigaretta, 
infatti, come dimostrano le 
prime indagini scientifiche 
condotte in questa direzione, 
e nociva non soltanto alia sa
lute di chi fuma, ma anche 
a quella di chi gli sta vicino. 

Laura Chiti 

gia spettacolare capace di ec-
citare la fantasia non solo dei 
ttsemplicin ma di grandi ar-
tisti, come quell'lsaak Babel 
che 6 universalmente consi-
derato il cantore della guer
ra civile (ma non si possono 
dimenticare i nomi prestigio-
si di A. Tolstoj, di Maja-
kovskij, di Sholokov). Esem
pio insuperato in wta tale 
«regia» k Vepisodio della 
conquista di Voronez nell'au-
tunno del 1919. Per narrarlo, 
bisogna partire dalla prima-
vera dello stesso anno. 

La guerra civile infuriava 
su tutta la Russia. L'armata 
bianca di Denikm si era raf-
forzata, sul finire dell'inver-
no, grazie all'aiuto della coa-
lizione imperialista — Vain-
tesa» — intervenuta contro 
la rivoluzione. Denikin sea-
tend un'offensiva da sud che 
pose w serie difficolta la X 
armata rossa al comando di 
Voroscilov. II generate bian
co fidava soprattutto sui due 
corpi di armata di cavalleria 
di Neumenko e Shkuro che, 
effettivamente, realizzavano 
una serie di successi. In par-
licolare Shkuro sembrava 
inarrestabile. I suoi « cavalie
ri neri», coperti da mantelli 
caucasici e con sulle lance 
una vera bandierina disegna-
ta con un teschio. piombava-
no sui villaggi come furie 
non lasciando in vita ne un 
essere umano nd una bestia, 
incendiavano le izbe, impic-
cavano e deturpavano i corpi 
delle vittime. 

La prima 
formazione 

• / successi di Shkuro deriva-
vano principalmente da que
sta furta catastrofica, dalt'as-
soluta assenza di tndecisio-
ne. Ma, appunto nella prima-
vera, si proftla nn fatto nuo
vo: e apparso un corpo di 
armata at cavalleria rossa che 
ha capito la lezione dei « ca
valieri neri». Gia due colle
gia di Shkuro sono stati po-
stt in fuga e del corpo d'ar-
muta comandato dal geneia-
le Ulagai non e rimasta trac-

cia. Inoltre, i cavalieri rossi 
non si limitano ad affrontare 
i loro nemici, ma fanno ope
ra di «sobillazione » nelle lo
ro file, soprattutto fra i to-
sacchi, cercando di convin-
cerli a passare < dalla parte 
opposta della barricata o a 
tornare a casa. 'Segni di dub-
bio sono gia, evidenti nei re-
parti controrivoluzionari. 

Nel settembre la situazione 
era, a sud, favorevole a De
nikin e costui ordinb alle sue 
formazioni, fra cui quella di 
Shkuro, di risalire verso Mo-
sea. In oltobre i bianchi oc-
cupano Voronez e Oriol e mi-
nacciano Tula. II gocerno so
vietico decide allora di man-
dare un rinforzo di 50.000 uo
mini creando al centro del 
fronte una forza d'urlo. Alia 
cavalleria rossa di Budionny 
venne dato il compito di ri-
cacciare il nemico in direzio
ne di Voronez e cib fu fat-

' to, con I'aiuto delle popola-
zioni della regione. Shkuro 
era in citta. Nel pomeriggio 
del 23 accadde it seguente 
episodio. 
• Un ufficiale bianco si pre
senta al corpo di guardia del
la sede del comando e chie-
de di conferire con Shkuro. 
Viene ammesso: entra nella 
stanza e depone nelle mani 
del generate bianco una bu-
sta chiusa, saluta e scompa-
re. Shkuro apre il plico e 
legge: • 

a Domani prendero Voronez. 
Ordino a tutte le truppe con-
trorivoluzionarie di schierarsi 
sulla piazza Kruglye Rjadi. A 
passare in rassegna la para
ta. sard io personalmente. Or
dino a te, bastardo reazijna-
rio, di guidare la parata. 
Al termine di essa, per 
punirti dei tuoi misfatti. del 
sangue e delle lacrime degli 
operai e dei contadini, sarai 
impiccato ad un palo telegra-
fico proprio nella piazza.-». 

La lettera era jirmata da 
Budionny ed era stata recata 
dal cavaliere rosso Oleko Dun-
die (un serbo venuto in aiuto 
alia rivoluzione) traveslilosi 
per. Voccasione da - ufficiale 
bianco. Shkuro si delle alia 
fuga. Allalba del 24 otlobre 
la cavalleria rossa entrava a 
Voronez e iniziava Vinsegui-
mento del nemico in rotla 
verso il Don. 

La storia della aKonar-
mijajy (Armata a cavallo) di 
Budionny era cominciala non 
molto tempo prima, precisa-
mente nel febbraio 1918. Rac-
conta il protagonista nelle sue 
memorie: c Era il 1918. I re-
parti delle guardie bianche si 
stavano awicinando al villag
gio cosacco di Poltovskaja sul 
Don, dove io vivevo (Budion
ny era tomato a casa dopo 
aver sostenuto la rivoluzione 
nelle file dell'esercito in cui 
ricopriva il grado di sottuffi-
dale di cavalleria. Egli aveva 
partecipato alia guerra rus-
so-giapponese del 1904-5 e 
quindi alia prima guerra mon-
diale - n.d.r.). Di notte io e 
mio fratello Denis lasciammo 
il villaggio e ci mettemmo al
ia ricerca di un reparto di par-
tigiani rossi, che operava nel
le vicinanze. Per strada si u-
nirono a noi altri cinque com-
paesani. Ognuno di noi aveva 
un fucile con quattro pallot-
tole. Io avevo anche una scia-
bola e una pistola... II giorno 
successi vo mettemmo fuori 
combattimento una pattuglia 
di cosacchi bianchi e si uni-
rono a noi altri quindici vo-
lontari. Pui eletto comandante 
e decidemmo, nella stessa not
te, di fare irruzione a Poltov
skaja. L'attacco al villaggio 
riuscl nel mlgllore del modi. 
Salvammo dalla m o m degli 

uomini che stavano per essere 
fucilati, liberammo piu di 400 
priglonieri con il cui aiuto oc-
cupammo il villaggio all'alba. 
Eliminammo alcune centinaia 
di bianchi e catturammo note-
voli quantitativi di axmi. II 
nostro reparto, a due giorni 
dalla sua creazione, contava 
gia 520 uomini, dei quali piu 
di cento cavalleggeri». 

Quella prima formazione 
spontanea di cavalieri rossi si 
trasformb, qualche niese do
po, in reggimento e quindi in 
brigata e in divisioyie che ven
ne inquadrata nel corpo d'ar-
mata di Voroscilov. Fu una 
specie di marea montante: ad 
ogni villaggio Uberato, la for
mazione di Budionny s'ingros-
sava, fino a diventare una en-
tita militare di rilievo strate
gico nella Russia meridionale. 
Essa dwenne la « Armata a ca
vallo » poco dopo la vittoria di 
Voronez. Alia sua testa fu po
sto un Consiglio rivoluziona-
rio composto da Budionny in 
qualita di comandante e da 
Voroscilov e Shadenko. Nono-
stante il nome, la Armata 7ion 
era solo una grande unita di 
cavalleria, ma qualcosa come 
un esercito completo di tutte 
le specialita e quindi dotato 
di una grande autonomta e 
autosufficienza, come richie-
devano le circostanze della 
guerra civile. Essa comprende-
va, oltre alia cavalleria, an
che la fanteria, I'artiglieria, le 
autoblindo e perfino treni co-
razzati. Fra gli altri coman-
danti di divisione e'era Timo-
scenko, il futuro ministro del
la difesa. 

Davvero decisivo fu il suo 
apporto alia vittoria nella 
guerra civile. Ad essa fu dato 
I'incarico, nell'autunno 1919, 
di annientare le armate bian
che « Dobrovolskaja » e « Don-
skajaa. Fu ottenuto un pri
mo importante successo pres-
so Stari Oskol, dove il fronte 
dei bianchi fu rotto e comin-
cib la loro fuga verso Novo-
cerkassk, che era il centro 
delle forze controrivoluziona-
rie. In effetti, i bianchi si at-
testarono sul Don e si rior-
ganizzarono. Vi fu un attacco 
frontate della cavalleria rossa 
e di altre armate sovietiche, 
ma esso falll con gravi perdi-
te. La cosa fu attribuita ad un 
errore di Trotskj. Fatto sta 
che il Cqmitato rivoluzionaxio 
della :' o^oriarmija » decise 
una difleratte tattica, fio^si-
stenti nell'investire^e .Ibg'ora-
re i fianchi del dispositivo ne
mico. E fu ottenuto un com
pleto successo: 

Sostanzialmenle risanata la 
situazione sul Don, nella pri-
mavera del 1920 si apriva una 
nuova, gravissima fase dello 
scontro: Yinvasione polacca 
che dilagb nelle pianure ucrai-
ne, dopo avere facilmente su-
perato lo schicramento confi-
nario. I polacchi conquistaro-
no Kiev. Cib coincideva con i 
contrattacchi di Denikin nel 
sud, con la minaccia portata • 
da Judenic a Pietrogrado e 
con le scorribande terroristi-
che di Kolciak nella Siberia 
orientale. Quest'ultimo fu il 
primo ad essere eliminato, poi 
toccb a Judenic ad essere po
sto in fuga. II pericolo deci
sivo rimaneva Vran^el che, 
appunto con I'aiuto dil go-
verno polacco, invadeva ta 
Ucraina. Si avevano, dunque, 
due fronti: ad Ovest (Vran-
gel) e a Sud (Denikin). 

La Crimea 
liberata 

In aprile VArmata a cavallo 
lascia il Don per portarsi nel 
cuore dell'Ucraina: una mar-
cia di due mesi, ostacolata dal 
disgelo. 11 5 giugno la cavalle
ria rossa passb all'altacco ge
nerate mentre le armate di 
Tukhacevskij rigettavano i 
polacchi oltre i loro confini. 
La coalizione imperialista 
chiese di avviare trattative di 
pace e, per acquisire un pun
to a favore, scatenb una con-
troffensiva nella regione di 
Leopoli che fece arretrare i 
sovietici (si dira poi che la 
colpa fu di Stalin e di Egorov 
che si erano oppostt ad invia-
re sul fronte Ovest tre arma
te, fra cui quella di Budion
ny). Ma la situazione fu pre
sto ristabilila. Lo scontro de
cisivo con Vrangel si awici-
nava. Costui, risalendo dalla 
Crimea, tentaca di coordinar-
si con i polacchi. Ma ne fu 
impedito. La Polonia firmaca 
i preliminari di pace (12 otlo
bre) - e Veserctto bianco di 
Vrangel iniziava a ripiegare 
verso la Crimea, trasformata 
in una formidabile piazza di 
armi dall'* Intesa ». Spetto al-
larmata di Budionny affronta
re il nemico. c La battaglia — 
scrivera il maresciallo sovie
tico — infurid per tre giomi. 
II nemico che aveva lanciato 
contro i cavalleggeri rossi i 
suoi distaccamenti blindati, 
carri e importanti formazioni 
di cavalleria e di fanteria, ca-
ricd a testa bassa. Fu un com
battimento mortale. Le arma
te bianche subirono perdite 
enormi, ma il grosso delle for
ze riuscl a passare in Cri
mea ». * • 

/ francesi avevano fortifica-
to gli istmi crimeam ed ogni 
strada di accesso alia peniso-
la era bloccata per i rossi. 
Bisognava procedere ad un 
assai to • quasi disperato. Cib 
avvenne il 7 novembre 1920. 
1 cavalleggeri di Budionny, 
assieme alia 2. Armata si pre-: 

cipitarono a valanga in una 
piccola breccia aperta dalla 4. 
e 6. Quattro giorni dopo, la 
Crimea era interamente libe
rata, il fronte Sud cessava di 
esistere, la controrivoluzione 
era liquidata definitivamente. 

II nome di Budionny era 
consegnato, ormai, alia storia.. 

ITALO CALVINO 
/ / castello dei destini incrociaH 
Per un gioco di prestigio o un 
incantesimo, un «mago» della 
nostra narrativa estrae da un 
mazzo di tarocchi un visibigllo 
di storie straordinarie e 
avventurose. L. 2500. . 

MARIO 
RIGONI STERN 
Ritorno sul Doit 
II «sergcnte nella neve» 
rivisita i luoghi della tragic* 
ricirata degli alpini. L. 1200. 

1SCRIZIONI 
FUNER&RIE, 
SORTILEGI 
E PRONOSTICI 
DI ROMA ANTICA 
La Roma pagana ha aflidato 
alle cpigrafi i suoi messaggi 
piii intensi e struggenti. 
Tradu?ionc di Lidia Storonl 
Mazzolani, con un saggio 
introduttivo di Guido 
Ceronetti. L. 8000. 

Enzo Roggi 

i i p i i i i i i M i i i i i m i m i i i i i H l i i l l l M 

NOVfTA 
' ' 1 

ANTONIO 
GHIRELLI 
Storia di Napoli 
Chi ha ucciso Napoli? Quattro 
secoli della storia di una lcnta 
degradazionc in un saggio . 
animato da una forte passiont 
civile. L. 5000. 

R. D.LAING 
La politica'della fattiiglia 
Una inte'rprclaziohe ' 
fenamenologjcadei ,,..-. 
mcccanismi su cui si articola 
il funzionamento del gruppo 
famigliare. L. 1000. 

GUNNAR 
MYRDAL 
Vobietlivita nelle scienze 
sociali 
La «ncutralita» della scienza 
e un'illusionc? L. 800. . 

KARELTEIGE 
/ / mercalo dell'arte 
L'arte tra capital ismo e 
rivoluzione, nella prospcttiva' 
sociologica del critico . - -' . 
cecoslovacco. L. 1400. 

Altrc novita tascabili: TCOTM 
e pralica della non violcnza 
di M. K. Gandhi, una scelta 
degli scritti polhici 1919-48 a 
cur a di G. Pontara (L. 4000); 
La letteratura franccse del 
Mediocvo di Giovanni Mac-
chia (L. 1800); Favole di 
identita, gli studi di mitolo-
gia poetica di Northrop Frye 
(L. 2400); c Per una tcoria 
freudiana della lelleralura di 
Francesco Orlando (L. 1000). 

MARC BLOCH 
J re tatanaturgbi • . 
La «gigantesca falsa crcdcnza» 
nel miracoloso potere dei re 
di Francia e d'lnghiltcrra di 
guarircgli scrofolosi: un 
modello esemplarc di storia 
della mcntalita collcttiv*. 
Prcfazione di Carlo Ginzburg. 
L. 8000. 

ILPAESE 
DEI CELESTINI 
Una sconvolgente dossier 
d'accusa sugli istituti di 
assistenza at minori. A cun 
di Bianca Guidctti Scrra 
e Francesco Santanera. 
L. 2000. 

Per i ragazzi, un nuovo 
divertcntissimo 

GIANNI RODARI 
Novelle fatle a macchina 
Un coccodrillo sapientc che 
va al «Rischiatutto», Piano 
Bill cow-boy musicalc, la 
torre di Pisa rubata dagli 
extraterrestri... (L. 2600). 
Nella stessa oollana sono 
uscitc le dodici Novelle 
marinaresche di Maslro 
Catrame di Emilio Salgari 
(L. 1600) e Signornb. Le 
nuove falicbe di Ercole di 
Luciano Jolly: una paradossale 
reinvenzionc del mito in 
chiavtf di attualita polemica. 
(L. 1400). 


