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I/IMTERVISTA. Paolo Bufalini ricorda i suoi rapporti con il leader che tenne unito il paese 
em 

as Tito I ho incontrato una sola 
volta ma i miei rapporti con la ex 
Jugoslavia vengono da lontano Ero 
II come soldato dell esercito italiano 
durante la second;] guerra Dopo 
I otto seltembre la mia divisione La 
Venem passo alia Resistenza Pbi 
soprattutto negli anni Settanta e Ot 
tanta micapitbdincontrarepiuvo! 
te i dingenti di quel paese Paolo 
Bufalini ha frequentato ripetuta-
mente e In penodi diversi la Jugosla 
v|a e stato insignilo di una medaglia 
per Ja sua partecipazione alia guer 
rapartigiana Raccontafcrre'ungior 
no m Montenegro nel lontano 1980 
menlre in presenza del Presidente 
Pertinl e del mimstro degli Esten An 
dreotti veniva ncordato il ruolo de 
gli Italian! nella Resistenza prese la 
parola un signore ormai anziano 
•Permettetemi -disse-dtsalutare il 
compagno Bufalini Di concerto ab 
blamo data vita alia bngata Garibal 
di» Era Peko Dapcevtc capo del se 
condo corpus dell armata di Tito II 
senators Bufalini e dunque un test! 
mone deeceztone di alcuni mo 
menli cruciali delta stona jugoslava 
Con lui abbiamo parlato di Tito a 
partite dal libra di Jasper Ridley Ce 
nioe hlhmenlo di un dittatore edito 
da Amoldo Mondadon uscito da un 
paiodigiorni 

Quando hal Incontrato Tito? 
Acqadde nell estate del 1966 e 
lo insieme a mia moglie e a due del 
miei figli andai con Pietro Ingrao e 
la sua famiglia a far visita a Nilde 
Jotti a firiom un isola molta belle, 
con una fauna straordinaria Men 
tre eravamo II arnv6 I invito del 
presidente lugoslavo Tito era in va 
canza in un isoletta vicina che si 
chiamava La Vanga Un ambiente 
tampagnolo rustico dove liii dedi 
cava paietchio lempo dd un suo 
hobbv coltiv ire la ter 
ra Anclammo II nel 
pomenggio sia 10 che 
Pietro E portamino 
con noi le moujl e i 
bambini Ero un po 
preoccupato perche 
mlo figilo Marcello 
che aveva appena re 
annl era all epoca 
molto vivace Nella 
casa di Tito pero c erano parecchi 
glochl Jovanka regald ai bambini 
del plccoll animaletti di vetro colo 
rato e al presidents piaceva scher 
zare con I piccoll Marcello fu buo 
nlssimo tranquillisslmo 

FU UM eenWa eeeluerwmante 
COMMate 6 aerlatte Mich* W 
poMttca? 

Fuunaserataallegra Tito voile che 
assaggiassi del vino bianco unghe 
rese veramente delizioso Pocodo 
po ne fece porta"5 dell aijro d! qua 
iitadiversa E mi commcJO dd inter 
rogare su quale fosse II migliore? 
Capii subito il perche di quella do 
manda llsecondovmojavevapro-
dotto lui con te sue mam Natural 
mente risposl che era quello il piu 
buono E lui di nmando Bravo 
Ihofattolo 

E dl poMca non neayete proprfo 
periato? 

Tito fete un breve cenno ad un fat 
to da poco awenuto la deposizio 
nedlRankovie (ndr Vicepresiden 
te della Jugoslava espulsd dalla 
Lega dei comunhtl) Parld breve 
mente di lui con venature d affetto 
e d ironia to conosco - disse - da 
tantlanni abbiamo fatto insieme la 
Resistenza ed e una persona che 
mi e stata molto cara Piu volte gli 
avevo detto che la sua mania dl 
meltere sple telefoniche nelle stan 
ze dl tuth alia fine gli avrebbe prq 
vocatodeiguai 

Llneontro del '66 fu II primo a 
I'uWmo con Joalp Bret, ma tu erl 
atato kt Jugoslavia durante la 

Ttto In ttfllfornw balla in un vjllaggjojugoahm 

Tito, il monarca rosso 
Paolo Bufalini conobbe Tito come dmgente del Pci ma, 
prima, aveva conosciuto la Jugoslavia come soldato e 
come partigiano In questa intervista ricorda I confhtti di 
altera fra serbi, croati, bosniaci e 1'occupazione italiana 
e tedesca nAtrocita furdno compiute da tutti Qli usta-
scia, quando ci catturarono volevario uccidertii: In quel 
caso furono i tedeschi a salvarcm «Tito nuSel a UTlihcare 
dando un grande ruolo internazionale alia Jugoslavia" 

partadpato 
quando lui ara gia un capo mltJ-

Q A B M B L L A MBCUCCI 

co, I'avral alnwno aantito noml-
nare... Che coia al dlceva dl lui? 

La situazione jugoslava durante la 
guerra era difficilissima quel paese 
era dilaniato dagli scontn etnici e a 
questi si erano sovrapposti I mva 
sione tedesca e quella italiana in 
Montenegro I conflitti che scoppia 
vano fra di loro erano aspn e non 
mancavano element! di vera e pro 
pna ferocia Non c e dubbio che in 
questo contesto II movimento parti 
giano costitul un fatto nuovo che 
lavorava per umficare le diverse et 
me Ecinusc] Ricordocheisoldati 
Italian! in Montenegro erano diven 
tali amici dl donne e di anziani del 
posto regalavano loro fanna zuc 
chero e altn cibi Alcuni montene 
gnni si comportavano propno per 
questo da collaboraziomsti Quan 
do amvarono i partigiam della 
qumta bngata proletana IO mi 
scandalizzai perche non solo non li 
pumrono ma bastd che quelli si 
mettessero la stella rossa IQ fronte 
per essere accolti nell esercito par 
hglano Tito era croato ma fece 

opera di unificazione con tutti coi 
serbi coi mussulmam 

E H ruolo aefleserclto Italiano 
quale fa? 

Pnma di andare in Jugoslavia per 
alcuni mesi feci il servizio militare 
in Italia Allora nel nostra esercito 
era gia maturata I idea che ia scon 
fitta sarebbe stata ineluttabile C e 
ra dunque un sentimento di accet 
taztone e di simpatia verso di me 
che sapevano provemre dal confi 
no in quanto antifascista Quando 
amvai in Montenegro invece trovai 
ufficiali sottufficiali soldati che 
avevano fatto la guerTa d Etiopia le 
campagne di Albania e di Grecia 
ed erano esasperati Attendevano 
la vittona per tornare a casa ed era 
no convinti che ce I avremmo fatta 
C era un clima insomma tutto di 
verso da quello che avevo lasciato 
in Italia Fra i miei cOmmilitomgira 
vano racconti temblli sui partigiam 
di Tito racconti che ho sempre 
pensato essere leggende si diceva 
che dopo aver ucciso un soldato gli 

strappassero il cuore e al suo posto 
mettessero una pietra II nostro 
esercito non scherzava nelle aziom 
di rappresagtia che erano spesso 
aspre e pesantemente distinctive 
Anche se mplti soldati erano figli di 
famiglie di antifascist quando do 

-po ) otto sfijefflbre ffifcontfifteno i 
partigiam di Tito raccontarono di 
padn e madn socialist! o comunisti 

EgHuetaacIa? 
Noi della terza bngata Garibaldi 
fummo fatti pngiomen in combatti 
mento dagli ustascia Erano ferocie 
ncordo che volevano fucilarci subi 
to Ci salvaiono la vita i tedeschi 
Quest ultimi in quell occasione ci 
aiutaronoma in altn moment! an 
che loro si abbandonarono ad 
aziom di rara crudelta 

Tomlamo a Tito. Qual * secondo 
te II auo merito piu Important*? 

Riuscl ad umficare le diverse etme 
lugoslave e la sua idea di umta in 
tema cornspondeva ad una visio 
ne internazionale dl coesistenza fra 
popoli diversi Questa e stata indi 
scutibilmnente la sua grandezza 
Sono stato vice presidente della 
commissione interparlamentare di 
cm Andreotti era presidente e ogm 
volta che cercavamo di fare un a 
zione positiva in direzione della di 
stensione fra paesi e fra popoli il 
nostro punto di rifenmento era Tito 
in quanto leader del Non Allineati 

Tu che conoscevl dal tempo del
la guana e della Retlatanza la 
Jugoslavia come hal viuuto la 
rottura del 19487 

Nel 1947 alia pnma nunione del 
Cominform la Lega del comunisti 
Jugoslav! fu in pertetta sintonia 

con i sovietici la punta dell attacco 
al Pci La pontica del nostro partito 
fu definita come opportunistica 
Racconto questo episodio per dire 
che i rapporti fra noi e loro si erano 
detenoratt L attacco di Stalin ven 
ne mosso da destra l comunisti iu 
goslavi nel/'MS venivano descntti 
come estremisti e Tito come un sa 
trapoonentale Non era vero anche 
se lui aveva alcuni atteggiamenti da 
vero e propno monarca L insieme 
dt questi element! mi convinsero ci 
convinsero della giustezza della 
posizione sovielica In quella situa 
zione pero piu di ogm altra cosa 
contd il prestrgio di Giuseppe Sta 
lin Non esito a nconoscere che 
sbagliai Anzi che sbagliammo Fui 
tra i primi a nstabilire dopo il 56 
rapporti con gli jugoslavi 

Ma tu penal die allora ssrebbe 
stato poadMIe appogglare Tito 
contra la votonti dl Stalin? 

Appoggiare no Epper6 c t modo e 
modo nel fare e nel dire le cose 

Che cosa penal dl eld che accad-
de dopo la rottura del '48? 

Dopo la condanna di Stalin i comu 
nisti Jugoslav! diventarono piu de 
mocrauci Certamente in quel pae 
se non c era una democrazia orga 
mzzata ma c era un clima di relati 
va liberta Si poteva dire la propria 
opimone espnmere cntiche Non 
si venficavano persecuziom come 
accadeva altrove 

E dWautogestlone che cosa 
pensl? 

A noi ce la spiegd Kardel) (ndr 
Kardelj era il piu convinto fautore 
della svolta all intemo del Politbu 
ro) Ad essere sincere fu una spie 

gazione che trovai confusa molto 
ideologies Non ho mai capito be 
ne che cosa dovesse essere in con 
creto 1 autogestione Certamente 
costitul un tentativo di apnre al 
mercato uno sforzo di elaborare 
una linea di sviluppo dellecono 
mia 'socialists onginalee diverse da 
quello sowetico di farcomsponde 
re la programmazione all autono 
ma realta dl ogm repubblica e re 
gione Cio pero ebbe credo un ef 
fetto negativo aggravd il distacco 
economico fra le region! del Nord 
ptO ncche come Slovenia e Croa 
zia e quelle del Sud Questa e la 
mia impressione ma non sono in 
grado di dire molto di piu perche 
non ho approfondito questo pro 
blema 

Pensl che Tito abWa dells re-
sponsabiIHa per la tragedla sue-
cetstva? 

Nessuno fa le cose perfette Certo 
se avesse dato piu attenzione all or 
gamzzazione della vita democrat! 
ca non dico che si sarebbero evita 
ti i contrasti etnici ma forse si sa 
rebbe evitato che I governi e le opi 
mom pubbliche occidental! com 
mettessero un grave errore quello 
di ntenere che sarebbe bastato di 
struggere un regime comunista per 
venire a capo del problemi della 
Jugoslavia Quest idea ha prodotto 
fatti politici concreti il nconosci 
mento affrettato della Slovenia e 
soprattutto della Croazia senza 
che ci si preoccupasse della ncerca 
di accordi in grado di tutelare I mte 
grita e i dmtti delle minoranze So 
no convinto che queste scelte sono 
state profondamente sbagliate 

Josip il nocchiero 
fra Stalin 

e Tautonomia 
as Tito genio e fallimento di un dittatore e 
questo il titolo della biografia del presidente del 
I ex Jugoslavia a cura di Jasper Ridley uscita da 
un paio di giorm per Amoldo Mondadon edito 
re Di ongine croata Josip Broz nacque il 7 apn 
le del 1892 Le radici di colui che sarebbe diven 
tato il maresciallo Tito affondano secondo una 
nvelazione fatta propno len da Enzo Bettiza nel 
la nobilta croata Pur non avendo alcun ruolo 
Josip si trovo in Russia durante la nvoluzione 
d ottobre Fu spettatore dalla lontana Siberia di 
quello straordmano nvolgimento Ritomato in 
Jugoslavia si iscnsse al partito comunista e negli 
anni Trenta era gia un dmgente di primo piano 
Durante i temblli penodi del grand) process) a 
Mosca e delle dure represssioni stal'niane Josip 
stette ben attento a non pronjnciarsi sulle di 
spute ideologiche e politiche Prefer! tenere un 
progilo piu basso occuparsi molto di problemi 
orgamzzativi E cosi facendo probabilmente si 
salvo Molti dingenti del partito jugoslavo furono 
arrestati e a Tito 1 sovietici chiesero di testimo 
mare contro di loro Ma egli riusci anche qui 
con grande abilita a non dare I impressione di 
voler difendere gli arrestati e al tempo stesso 
disse su di loro cose molto genenche e poco uti 
li agli accusaton Nella pnma fase della sua vita 
di comunista Josip fu insomma un «gran navi 
gatore» capace di antivedere gli osiacoli e di 
evitarli 

II libra dl Ridley racconta bene poi il ruolo di 
Tito come capo partigiano il suo impegno ad 

umficare i diversi popoli le diverse 
etnie L intenso rapporto con gli in 
glesi e il modo in cui Josip Broz 
convinse Stalin a favonre la nascita 
in Jugoslavia di una repubblica so-
cialista costituiscono una delle par 
ti piu vive dl questa biogiafia 

Ci sono poi gli anni del potere la 
rottura con I Urss nel 1948 e la poll 
tica dei Non Allineati Accanto a 
questa le timide aperture verso il 
mercato legate alia scelta dell auto 
gestione e la creazione di un regi 
me che aveva carattenstiche diver 
se da altn regimi socialist) meno 
persecutono piu capace di favonre 
alcune liberta II libro pert) dimo-
stra bene anche raccontando la 
stona di alcuni dingenti la man 
canza in Yugoslavia di democrazia 
Lmsorgere della prima nvendica 
zione croata di autonomia nel 
1971 ebbe una nsposla represslva 
La poltzia intervenne duramente 
nei confronti del cortei degli stu 
denti di Zagabna Nell ultima parte 
della vita del presidente si mamfe 
staron I pnmi segnali dl ci6 che di 
ventera in seguito la tragedia lugo 
slava Singolare -termma Ridley -
la sorte di Tito il suo regime gli e 
soprawisuto di poco Al suo fonda 
tore non sono state nsparmiate en 
tche e attacchi che il libro giudica 
giuste o comunque giustificate 
Pifl recentemente per6 - osserva 
sempre I autore - dopo il massacro 
awenuto nell ex Jugoslavia la gen 
te apprezza piu di un tempo i giomi 
in cui era govemata da Belgrado da 
Josip Broz Tito Come tutte le vere 
biografie il volume insiste anche 
sul carattere del protagomsta forte 
vitale amante del piacen e delle 
belle donne Un po contadino e un 
po anstocratico Comunque alme 
no in alcuni mommenti della vita 
un leader cansmatico 

II poeta lucano & morto venerdi sera in una corsia del S. Giovanni a Roma 

Parrella, poesia scabra e dolorosa 
• 

DUCCIO W O M B ADOPII 

• Unimportante poeta italiana si 
6 spento in solitudine venerfr sera 
a Roma in una camera fJelrospe 
dale San Giovanni Si chiamava Mil 
chele Parrella Gii amici gli rende-
ranno I Ultimo saluto lunedrmatti 
na alle ore 9 30 davanti all ospeda 
le In solitudine se n e andato Mi 
chele ma non dimenucato dagli 
artisti dagli amici dai compagm 
che appena un anno fa avevano 
festeggiato I ultima raccolta delle 
sue poesie cwili e d amore nella 
cittadina lucana di Laurenzana do 
ve era nato nel mlllenovecehloven 
tlnove La parola dl Michele sqini 
gliava un poco al modp della sua 
scomparsa sorprendente doloro
sa repentlnae scabra pietra battu 
ta dal vento E questa parola egli 
modulava come lo zufolo di un an 
tico pastore per sonorita e signifi 
call che sapevano di antica divina, 
zione dicommossavitalititmaidi 
spersa nel gioco fugaee della im 

pressione Restano di Parrella 
quadn indirnenticabili di una Lu 
cania desolata e nbelle i profili del 
calanchi abbandonati e dei cafom 
sulle pelli d asino perduti nei pro 
fumi di alta pnmavera ulw vqgne 
s,'ano e in autunno pupattole di fi 
Chi collane dl sorbe E resta in 
questo paesaggio dell anima co 
me una fenta non chiusa il senti 
mento dell addio ai paesi la me 
mona del popolo» emigrante I o 
dissea mendionale del braccio e 
della mente impressa nel cuore 
profondo della stona italiana 

Cosl Michele Parrella quasi per 
orgogllosa ostinazione spendeva 
la sua parola inattuale E si diceva 
«poeta da villaggio quando evo 
cava I ombra di Dylan Thomas nel 
nome di quella «ltalia del poven di 
cui voleva sigillare il canto Ombre 
e vive presenze entrano a compor 
re il mosaico di un canto commo 
vente sullesodo mendionale dei 

«padn braccianti («che in Europa 
fanno ruotare i mulmi i torni con 
le camicie «simili a bandiere di 
straccw) sommandosi ai meda 
gliom di artisti di poeti di scntton 
combattenti di una ideale causa 
comune partecipi degli «astratti fu 
ran di una generazione « Leo
nardo Sinisgalli Rocco Scotellaro 
Vittore Fiore Luigi Guemcchio Al 
berto Jacoviello Michele Parrel 
la sapeva che la poesia non si fa su 
ordinazione e tantomeno «per il 
lesso (essa «sta come una pietra 
o un granello di sabbia diceva 
Montale) forse per questo non eb 
be mai molta fortuna presso l pro 
fessiomsti della Letteratura ne del 
resto della loro attenzione si cura 
va Tendeva locchio invece Mi 
chele ai fatti della vita lasuapoe 
sia si nutriva di passione civile e 
d amore senza la minima mdul 
genza per la posa civettuola di chi 
avrebbe potuto considerarlo de 
mode» Tra i suoiversi piu belli si n 
cordano quelli dedicati alia trage 

t 

dia ungherese del 1956 («In questo 
mondo spaccato in due i semi non 
potranno marcire») ai funerah di 
Toghatti ( I nostn vent anni se ne 
vanno con te/nei drappi rossi della 
tua bara ) ad un comizio di partito 
( Accanto alia facoata d argento / 
sul piccolo palco / una bandiera 
rossa sventola ) 

Michele Parrella era comunista 
ma non tradi la poesia per la ideo 
logia 1 suoi versi nascono da emo 
ziom da occasion! di vita edallur 
gere presente della parola poetica 
in mezzo alia «piazza degli uomi 
ni» quel «teatro della lotta che 
sembra nassumere una esistenza 
randagio per le piazze d Italia fra 
tello dei poven e del semplici 
(«non ci sono piu i poven / se ai 
poven nmasti / non S la povertS 
uno scudo») aperto con i suoi 
«strumenti umani ad ascoltare e n 
flettere il ntmo della esistenza dal 
la gioia improwisa alia rabbia CIM 
le come un intenso e infinite atto 
d amore 
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L'Indice di marzo e in edicola con: 
II Libro del Mese 

Poesie scelte di Seamus Heaney 
recenuto da Franco Marenco 

L'arte di tradurre 
Cast, mudelh, problemi 

Nicola Tranfaglia 
Vite parallele di Hitler e Stalin 

lecondo Alan Bullock 
Angelo Del Boca 

Adua, cento anni dopo 
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