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GIALU STORICI. Gli inglesi dissero: «Uccidete subito Mussolini*. Rivelazioni di De Felice 

Mu*MH*l*CliNttaMKdIII Rim*Unto 

Cosi ando a morte il duce 
Tesero trabocctietti agli americani, misero frelta ai par-
tigiani, non trascurarono nulla pur di favorire l'esecu-
zione di Benito Mussolini e per evitare, come voleva 
Roosevelt, che il duce venisse processalo a Norimber-
ga. A ri velar to £ Renzo De Felice sulla scorta di docu
ment! inediti. Lo storico racconta le trame dei servizi se-
greli bri tannic i e antkzipa: nel prassimo libra dimostrero 
che la versione ufficiale dei latti non regge. 

• FVirono gli inglesi a volere lor-
lisslmamente la morte dl Mussoli
ni. Gil americani speravano in una 
Norlmberga die avesse come Im-
putalo eccellenle II capo del fasci-
smo. ma I servizi segteU di Sua 
MaostS brilannica tramarooo e 
cowroMmapMio per tawrlmaJe-
liminamone. DI pfc daalkahuiM 
entgjjjajlM tale malg&"rhjH£ 
mfinWSxfifi 'da conlerrtiare snche 
I'lpolesl della doppia ludlazlane. E 
Renzo Do Felice ad ovallare auto-
revolmenlu entrambe le ricoslni-
zkinl con un'lntervisla rilasciata a 
Chlara Valentin! per L'Espnsso. Lo 
storico parts itetta conversazione 
del suoi due llbrl pin recenti. Uno 
In usclla, Rosso e nen>. edlto da 
Baldini & CastoldL e il secondo, In 
prepaiaalone, che Elnaudi pubbll-
t'hflra nel '96 e che completers la 
monumentale blografla del duce. 
De Felice, da grande conoseltote 
(legit aichM qual e, per realrzzare 
quest'ultimo w^umetiB 

ha tatto two-
ve e approfondlte riccrche. 1 rtsul-
ttitl. come tai siesso ammette, sono 
stall straordlnari. tanto da «obWI-
garmi a riscrivere inlere paitl del 
mio ultimo volume su Mussolini". 

Ecco alcune delle novita cosi co
me De Reiice siesso le racconta. 
Mentre gll americani si erano con-
vlilll cite, per una ragione simboli-
ca prima die politica, Wsognava 

M I M I L M MMUCOI 
poitare il capo del lascismo a No
rlmberga, -gll Inglesi erano ben de-
cfsi a non lallo anivare vivo al pro-
cesso, perche quello che avrebbe 
potuto dire creava probbmi enor-
ml». Quali? tNella famosa borsa 
che Mussolini aveva con se quan-
do fecaflurato dai parligiani e'era, 
-norj.psrcaso, unascella ragkmala 
'M^ 'ca l tegg lo con Churchill. 
De rafce, iilsomrria, sembra sosle-
nere che Ira il duce e II leader bri-
lannlco erano corsi rapporti tali da 
mettere in seria difflcoitB quest'ulli-
mo qualora venissero rivelail. E ag-
glunge parilcolari: mentre neH'«ar-
nusiizio lunge*, Umiak) da italiani e 
alleati, stava scritio ciie il duce, 
qualora venisse catturato dal Cln, 
dtneva essere consegnalo vivo agli 
anglo- americani, in realty nessu-
no si fldava di quesle assfcurazbni. 
Tanto e vero che lesercito Usa 
aveva crealo ben due giuppi del-
I'Oss per arreslare il capo del lasci-
smo. Mai gli americani - dice De 
Felice - erano dei upas-ticcionk I 
due gruppi lavoravano all'insapuia 
l*uuo deH'allro e <gl\ inglesi U Eece-
ro lessiu. Un gruppo -venne dirotta-

toad acchiappareCraziam, lallio 
si disperse sulie nmntagne«. II rac-
conio. ttovato nelle cane d'aichi-
vio, e in alcune parti persino di\-er-
tunle come tulte le stone <tove it 
danno si un isce alia beHa. 

Mentie si svolgevano queste 
grand! manovte, i paru'giani riusci-
rt>no a mettere ie mani sul duce e 
la Petacci in ruga. II Cln - occorre 
ricordarlo - li aveva condannati a 
morie. Ma, secondo De Felice, in 
questo preciso frangente compare 
un personaggiochiave. Si irauadel 
capo della branca mililare dei ser
vizi inglesi. Fu lui <ad aweitire i 
membri piu inliuenti del comilato 
di liberazione che se non wlevano 
farsi ponar via Mussolini dagll 
americani dovevano fucilarlo subi
to. L'uomo era Max Salvadori, raol-
to legato all'ala azionista.. Insom-
ma. c'erachisideitemoltoda lare 
perche il duce venisse eliminate 
prima possibile. Bisognava scon-
giurare che non ci fossero tenfcn-
namenti, o pegglo, ripensamenti 
da parte del partiglani, ed evilare 
che avessero successo gii sloizl 
amertcanl̂  -Questl ultiml iurono 
glocali clailtocosamente*, dice De 
Felice, neiranticipare clie ha trova-
lo un Inedlto dl 5U0 pagine sull'ar-
gomenlo. Ecco il racconto: *Gli 
americani appena avevano anno 
nollzia della callura avevano man-
dato un dlspaccio urgenle per far 
sapere che stavano per mandare 
un aereo a prelevare II duce. Ma il 
Cln rispose che era troppo tardi, 
che I'esecuzione e'era gia stata". 
Naturalmente - secondo le carte 
rinvenute - non era vero: -La luci-
lazione awenne varie ore dopo co
me sconiirono gli americani infe-
rociti dopo una minuziosa indagi-
ne>. 

Fioccano I particolan inediti. Ec-
cone un allro: Mussolini vennecol-
pilo con un colpo d'arma da fuoco 
alia nuca. De Felice lo ha scoperto 
leggendo la terza dclle trc versioni, 
quells dcgli specialisli Usa. dell'au-
topsia E non esila a giutficare que
sto esame Ait piu ailendibile". An-
nuncia: «Mi sembie che si possa 
gift capire che qualcoss non toma 

della versione ufliciale della fucila-
ztone davanti al famoso cancelto 
di Mezzegra. In quelle condizioni e 
un po' difficile sparare un colpo al
ia nuca. E il colpo di grazia si lira 
alia templfl.. Riemerge il *uita-
sma> della doppia esecuzione, ma 
il gialb dell'uccisione di Mussolini 
e della Petacci pero non vlene 
sciollo. E il biografo del duce rinvia 
la soluzione al '96: »Lo si vedia nel 
libra che slo preparando-. Oilssi 
se riuscira a mettere la paiola fine 
alia sarabanda dl ipotesi e di per-
sonaggi che hanno scritio memo
rial i su come ando davvero quel 
giumo? Sin qui le ricosuuzbni di-
vergono sull'oia e il luogo dell'ese-
cuzione e persino sull'autore. II pri-
mo racconto lo pubMico proprio 
LVmtd nell'ottobre del 1945. In 
uno scritio senza fiima, in due 
puntale, si dava la versione poj 
sempre confermata dal M : a spa-
rare davanti al cancelto delta villa 
Belmonte a Giutino di Mezzegra fu 
il partigiano Valeria (ndr. PiO tardi, 
non allora, si scrisse che quello era 
il nonw di baltaglia dl Walter Au-
diusio). Valerlo aveva ccJpito Mus
solini e la FWacci dopo aver pro-
nunciato la sentenza di morie e 
dopo essersi falto prestare il mitia 
da un allro pariigiano perche il suo 
si era inceppato, Da allora, piu voi
le. questa versione venne smentita. 
soslenendo che i due erano gl& 
stali uccia quando venne inscena-
la 1'esecuzbne. Ed £ stalo negalo 
ancheche lesecutore fosse Walter 
Audisio. Ciicolarono parecchi no-
mi: si pario di Aido Lampredi e 
persino di Luigi Longo, Ci fu anche 
chisostenneche. prima della fuci-
lazionc con ralfiche di mllia, il du
ce era stato abbattuto da duecotpi 
di pistola. II <gialk> testa apeno e 
chissa che a chiudedo. a scrivere 
cioe Cutlima puntala della »ta di 
Mussolini non tocchi proprio al 
suo biografo. 

Gli indiani d'America secondo una nuova mitologia, figliastra del buon selvaggio 

II guerriero patetico e innocente 
•AmMotiMemi 

m C'e artche un aspetto rtdicolo 
della tolleranza. E un figliastro del 
mito del buon selvaggio, un uova-
Icllo cresciulo netl'ambilo del rela-
tivismoculluraleecheperOcolplQ 
innocente dei sonisJ gli si rivolta 
cuntru. Secondo questo atleggia-
mento. qualslasi popolo che non 
sin occidentale 6 buono, bello. pu-
IO. E, ensa ancoru piu ridicola, non 
in b umroptiloaamtente. lo e nclie 
nuatilS IndMduali, nell'indole del 
suol uomlni e delle sue donne. Ho 
scoperto questo atlcggiamento iro-
vandomi per mla slortuna a Ire-
qnoolare eerie associaiioni civ.' si 
ixtupano del dlriltl degli Indiani 
il'America' per gll aderenli a que
sle assoclazkinl (o club?), gli In
diani diveutaiHi iigurinelle Inear-
uanti una ptirezza vaga e astorica, 
iriili dl un'ecokigismo d'accatto 
che si accanisco a ignoiare la tra-
gediu politica di un popolo, e ne 
acoiirezza noltaiilo il dramma spiri-
lunlc. debitamcnlenadotlonelia-
nuni di un senlimcnuilismo da lo* 
lommnnai 

E uscllo iiualctre mese la un li-
lao (he puil (tire un'klrai ablia-
slanza chiava di questo nltegHia-
nienlo di. cliiatuiainob cosi, patr-
llsrim iinlMKckldtltile. Si trntla dl 
(iiHiriiio itafdiiii I til Spiwtbtli nllr 

foglie, lire I0.DCH1), in cuiwene rac-
colta la conisponderaa tra James 
Weddel. appanenenle alia inbU 
dei Sioux Yankton, detenuto nel 
catcere di Marion per un deiilto di 
cui si dice iunocenle, e Gloria Mal-
tbni- L'Elltroduzione di quesl'ulti-
ma comincla cosi: *Ho inconlrato 
James per la prima volla in un so-
gno. £ successo mollo letnpo pri
ma di couoscerlo Mesipnmache 
qualcuno mi parlasse di lui-. Uno 
dei simboli piu importawi della mi-
tologia nativa. ii sogno, nene cosi 
subito degradalo in relorka ^latla. 
Piu avanti si legge: -1 rithiami dello 
spirito arrivano nei modi piu im-
peiisali. I....) Ho imi>arato a rico-
noscerli seRtieiido il cuore. Seguirc 
sempre quello che nil diee il cuore 
e il piu grande insegnattienlo die 
lio ricevuto dai miei amici indiani. 
Per questo dono ancora oggi rin-
grazio I'Universo. Ringniziare per i 
duni ricevuli. Ringraziare la Terr.i e 
il Ciclo, il Sole, la Ijina e le Slelk.-: 
aiK'he quesio I'ho imparato dagli 
indiani. Nessuno mi aveva mai in-
segnato a pregare in questo motlu 
nolle chiesc cattoliclie deila mia 
idlaiKi.'i - •. e vi,i di soguilo iu uti 
conliuuo di alfennazmni di Inn mi 
senilmenh e uii'i'vocazione del 

mondo delle riserve indiane lulta 
lantastica e commovente. La lame. 
Tingiustizia, le miseria nera, ie sevi-
zie: non ce neanche I'ombra di 
tutlo questo Le letters di Weddel 
sono owiamenle gonlie delta tra-
gedia del suo popolo. ma le rispo-
sle hanno sempre un tono inesora-
bilmente dolce e tnnamoralo, piQ 
adalto a essere rivolto a una crea-
tura irnpotenle, inleibie. bisogno-
sa del nostra calore, che non a un 
guerriero. cocciuto, incazzalo fuf-
bo e sapiente come immagino sia 
James Weddell. 

Meglk), senza dubbio. per cono-
seere dnwero ta simazione sociale 
in cui si esisle nelte riserve indiane, 
il ringbio rock del cantauEoie iotin 
Tiudcll.es membro dell'American 
Indian Movement, o le rappiesen-
tazioni e le parole di inlellettuali e 
scriltori nalivi che stanno pian pia
no aflcrmandosi fmalmenlc anche 
allaltenzione dell'editoria nostra-
na. Per avere un'idea dell'originali-
la della ricerca degli scrittori nativi 
conlomporanci. per esempio. si 
pud leggere un conhibulo a cora di 
Laura Collelli. Pumte (one d'aSxi 
(Caslel\'ecclii, lire 20.0001, nel 
(|uale t'unierkanista, oidinaria al-
I'Univcrsita di Paa. prcsenla dieci 
lunghe inlervisle agli aulori OBgi 
|)i(! inleressanti e popolan nel [Mi
nora ma delb leneralur.i nativa 

E in libreria 
«Rosso e nero» 
il Mm «f mtHote -Rot»o * N»I»- • 
CMWlM* In u n lungi kitenMa 
oh* Rrnio D* FaMca ha rUa*d*M * 
PatmurttChnn. A pubMwto* 
to ItaWmi a CatfoMI. In quMto 
VOIIIIM In *totco tflnxitt Hlo dl 
•MHlol««uMthxilp«*ta 

SotHtfl*, klVMM, eh* I'lfcllOIW 
ala RulMmza III mortal mtion (M 
qMrrto * n q*l t Kato iMto. Non * 
Mtlb krwniiui dl una g t w n dl 
popolo, o eh* Banlto MuoooMn d 
ptoott oH'opwMlfloo 8 ala pw 
MharotlUlo. EnbMrlNlo 
•ffwnHKHml »oo ausl «oouWI. 
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La fortuna di Tamara de Lempicka 

Un libro, un film, una mostra 
perlaMapolacca 
che fu regina delFarts deco 

eAnLOAtmRrraaucM 
• La monografia che Oioia Mori 
dedica al penodo parigino (192(1-
1938) della primes polacca Tama
ra de Lempicka, sta per essere tra-
dotta negli Slati Uniti, A New York 
vena allesUta anche una grande 
mostra mentre a Hollywood Ro
man Polansky sta lavorando a un 
film sulla vita e sulla leggenda 
mondana che ammanta la figura 
dell'interprete piu autentica del-
\'artsd&a 

II iibro di Gioia Mori (Giunti edi-
tore) conliene otlime riproduzioni 
dei dipinli di Lempicka, molti dei 
quali, oggi introvabili, erano stari 
lolografati da Marc Vauv le sue la-
slie, che si conservano al Centra 
Pompidou dl Parigi, sono pubblr-
cate qui per la prima volta. Olfren-
do un quadro spesso impieloso 
della vita dell'artista e un profile-
oggetUvo dei suoi meriti. ii libro 
analizza hicidamente il contesK) 
culturale nel quale la pirtrice si tro-
vfl ad (qierare, per capire in cbe 
modo la vita della Delia e spregiu-
dicata polacca sia entrala in gloco 
nei suoi quadri. Sollevando cosi 
fuori la cortlna di mondanita crea-
ta da Tamara stessa, fatta dai suoi 
(e dalle sue) amanti e dalla tresca-
farsa con D Annunzio al VHtoriaie 
hnila tra gli insuli. 

L'analisi di Gioia Mori e di conte-
sto, II libro di Nina Berberova, // 
mrsivo 4 mrb, serve a ricordare la 
vita di San Retroburgo dove Tama
ra Gorska approdava dalla natia 
Varsavia e dove nel 1916, diciot-
tenne. sposO Tedeus Lemplcki, del 

3uale mantenne ileognome anche 
opo il divoizio del 192S. Fuggita 

in seguilo alia Rivoluzione d'orlo-
bre, Lempicka lece pco parte del-
I'enclave di rifugiali russi a Parigi, 
ricoslruita grazie aire memorle del 
principe Felix lussupov. pubblicale 
a Parigi nel 1954. 

Ma lonti documentary sono an
che i dipinli, in parbcolare i ritrarti 
delle peisone vicine a Tamara. che 

fecero la sua iortuna come ricerca-
ta ritratlista. Tra questi spiccano, 
per capacila di indagine psicologi-
ca.ritratUmaschilicomequelboel 
granduca Romanov (1927) o co
me quelle di Andre Gkde (19251, 
con gll occhi privi dl orbite, proba-
bile riterimento alle tematiche del 
poeta francese. 

Come pittrice Tamara deve mol
lo al cubista Andre Lliole, suo 
maestro e aulore di un TiaiiC de la 
^recheciaccompagnaneU'ana-
lisi stllislica dell'opera della de 
Lempicka: dalla forma scultorea 
della figura, alia deformazione del
la stessa, agli sfondi cittadini sul 
modello defle scenografie espres-
sioniste. si'no alia concezione sin-
tetta del cokne con it grigio a faria 
da padrone. Attenia a ricosiruire 
tulti gli ingredienli che ponarono a 
quetfa pitlura <crislallina e levigata-
di Lempicka. Mori non dimenlica 
dl Urare In ballo alcuni aspetti del 
costume del tempo. Per spiegare il 
gr^to sugli occhi delle due nude 
amanti di Peiseaiue (1923). per 
esempio, cita Mariene Dietrich e il 
suo stendersi sulle palpebie la ce-
nere della sigaretta stemperata nel 
catle. Oppure mette a conlronto i 
van dipinli con le copertine diae-
gnate di Vogue e di altre riviste di 
moda. dalle quali la pHtrice prese 
ispiraiione proponendosi come il-
lustratricedeco. 

Spusatasi col barone Kuffner, 
dal 1933 Tamara abbandona i suoi 
prediletti temi licenziosi pet con-
verfirsi a soggetti reiigkrsi e popola-
r l Sante Taese. madri superiore in 
lacrime, bambine in bianco: il tutto 
secondo una gamma talmente 
fredda da congdare le figure (e la 
pirtrice stessa). La sua w>na si £ in-
tan i carnal estinta. E peicid la mo
nografia della Mori si ferma al 
1939. nonoslanle Tamara, tra unri-
cevimento e laltro, abbia conti-
nuato a dipingere in America per 
altri 40 anni. 

PftESENTA 

l CLASSIC1 PROIBIT1. 

_ _ Lunedi 
1 fiore dete mle 
_,eunanqtte': 
I favoloso Oriente 

messoanudo 
daPasoin. 

Scott Momaday innanzi tutto (au
lore del bellissitno romanzo Casa 
fatta d'atha, da poco ristampato 
presso Guanda), e peri altri piu o 
meno giovani. alcuni dei quali giS 
tradotti in italiano: Paula Gunn Al
len. Louise Erdrich e Michael Dor
rs. Joy Han'o, Linda Hogan, Simon 
Oniz, Wendy Rose. Leslie Marmon 
Silko, Gerald Vizenor e James Wel
ch (sei donne su died, e non e un 
CJSO: nei miti indiani della creazio-
uc e nella tradizione delta slofytel-
lu«l afferma Collelli. le donne so
no state depositarie e trasmettlbici 
dicuitura). Neesce un panorama 
eslremamenle vario e rrcco dl idee 
e di peicotsi di ricetca. E importan-
le sottolineare, per esempio, che 
gli scriltori inteivislati sono tutti, o 
quasi, sanguemislo, cosi come lo 
sono i peisonaggi dei loio libri. La 
ligura del sanguemislo. quasi del 
lutto ignorala dalla letteratura 
blanca del secob scorso, e in real-
ta il nsuliato piu visibile della storia 
del popolo indiano. E un (alio poli-
iico che non puo sluggire agli scrit-
lori piu sensibili, sia bianchi (Ri-
chanl Ford) sia, soprattulto, nativi 
nei bro lomanzi inlatti questa l^u-
ra non e piu una figura dell'ambi-
guiul ma viene riadermala nella 
volonta di ritrovare i rapporli con la 
lirojiria genie, e di riappropriarsi 
delconlinentea mericano. 

tEsp^€ c i ^ i " 3 

La normalita e la tentazione. L'inno-
cenza e la col pa. L'awentAira e la piuiizione. 

II piacere e il dolore. Da un capolavoro 
della leneratura universale, il piu magico film 

di Pasolini. Un inno al peceato gioioso, 
alia carnalita. Scritto nel 1974, un anno 
prima delb tragica _ • • 
morte del poeta. 
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