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I I colloquio « Modtarranoo 7 0 » 

Un libero confronto 
per un'ozione comune 
contro I'imperialismo 

Sittt di quaiiti nel modo in cui le farce 
progressists che operano nell'area me-
diterranea si misurano con la realta 

Una crisi contraddittoria ma profonda scuote la Spagna di Franco 

GLISQU APRISTIFU0R1 MOD A 
L'ex capo della milizia falangista si uccide in piazza 

L'oligarchia finanziaria spagnola non ha piu bisogno del «Movimiento» e punta suU'Opus Dei - Le ra-
gioni del terremoto nel governo a trent'anni dalla fine della guerra civile - II modello «europeo» 

II colloquio « Mediterra-
n e o '70 », tenutosi nei gior-
ni scorsi a Pa le rmo, su ini-
ziativa di un comitato sici-
l iano rappresenta t ivo di un 
vasto arco d» forze della si
nis t ra cat tohca e laica, me-
r i ta senz'al tro, per la sua 
ricchezza e i suoi r isultati , 
a lcune considera/ iom. La 
pr ima, non s e c o n d a r e , ri-
guarda il metodo con cui si 
e lavorato. Da un lato nes-
auna tentazione pu ramen te 
propagandis t ica , ma una di-
scussione politica e anche 
ideale fatta di argoment i . di 
problemi . di fatti . Dall 'al tro 
confronto assai l ibero t r a 
posizioni au tonome, ma tut-
te , ci pare , aper te alia r i -
cerca reale e concreta di 
una azione comune sui pro
blemi present i nell 'arca me-
di te r ranea . I omini della si
n is t ra e di a l t re correnti de-
mocris t iane, esponenti del 
dissenso cattolico, rappre-
sentant i del PCI, del PSI, 
del PSIUP, del MSA e del
la sinistra indipendente , e-
sponent i di gruppi s tudente-
•chi , di riviste e di circoli 
politici e cul tural! , sindaca-
jisti e economist!, dirigentt 
di par t i t i arahi che sono al 
po te re e di movimenti di 
l iberazione, delegat i della 
resistenza greca e portoghe-
se, hanno intrecciato pe r 
due giorni un fitto collo
quio, che in alcuni punti ha 
indica to un vero e propr io 
salto di qual i ta nel modo 
con cui le forze progressi-
s te che operano nel l 'area 
medi ter ; anea si misurano 
con problemi ad esse co-
muni . 

Bisogna subi to dire che 
ques to modo di lavorare sa-
r ebbe stato difficile — e 
perc io non si e t ra t ta to so
lo di una quest ione di me
todo — se nel l ' insieme del-
le forze present i non fosse 
ma tu ra t a o creseiuta, pe r 
vie diverse e spe*>so distan-
ti Tuna dall 'a l tra, una co-
scienza piii a t ten ta e piu 
consapevole dell ' mtreccio 
profondo e della convergen-
za di interessi , e persino di 
obiett ivi comuni t ra forze 
della sinistra i taliana e for
ze progressis te che opera-
no sull 'a l t ra sponda del Me-
di te r raneo . E ' questo sicu-
r a m e n t e uno dci dati piu 
significativi del colloquio, e 
su di esso conviene per un 
momen to soffermarsi-

II t ipo di contr ibuto dato 
dai part i t i progressist! ara-
bi e in questo senso assai 
e loqucnte . Sarebbe stato fa
cile e in una ccr ta misura 
anche giust incato — dato il 
drammat ico evolversi degli 
avvenimenti nel Medio orien-
te — ri tagl iare dai proble
mi posti nel colloquio, la 
ques t ione m e d i o - o r i c n t a l e 
ed esaur i re la propr ia pre-
senza solo su di essa. Cio 
non e. accaduto. Al cor.trario 
•i e avuta una intensa par-
tecipazione al dibal t i to sui 
problemi piu p r o p n a m e n t e 
« europei » i se cosi si puo 
d i re ) , come la NATO, il fa-
scismo in Grecia e in Por-
togallo, il t ipo di sviluppo 
impresso al MEC etc., con 
1'affermazione assa; net ta 
di una visione umtar ia del . 
le lot te della sinistra euro-
pea e del movimento di li
berazione arabo. 

P e r contro dai eomplesso 
delle forze polit ichc italia-
ne present i al colloquio e 
emerso lo stesso orientamen-
to di acquisizione delle lot
te di l iberazione del mondo 
arabo, come un momento 
impor tan te della lotta che 
si conduce nel nostro paese. 
E quindi la necessita non 
solo di una conoscenza mag-
giore, ma anche di un rap-
porto piu preciso con quel
le lotte. Non e un caso, per-
cid che da tu t to il collo
quio sia emcrso un forte 
accento ant imper iahs ta , e 
che il problema della pre-
senza imperial is ta nel Me-
di te r raneo come la presen-
za che condiziona, e tenta 

Parigr 

Premio « Femina » 
a Jorge Semprun 

PARIGI. n. 
Lo scrittore spagnolo Joriie 

Semprun ha ottenuto ogtfi il 
«Premio Femina » per il suo 
romanzo « La deuxieme mort de 
Ramon Mercader ». Semprun 
e nato 46 anni or .sono a Madrid 
• rjs,ede in Krancia dai 1939. 
II suo primo hbro — un'opera 
aulobiografua dai titolo « Le 
grand voyage ». dedicata ai de-
portati di Buchenwald — ha ot-
tenuto nel 1963 il e I»remio For-
mentor» per opere inedite ed 
* stato tradotto in vei.'.i lingue 

Nel corso degli ulUmi te, an 
ni. Jorge Semprun aveva pub 
blicato (prima del hbro per il 
quale ha ottenuto il « Kemina »), 
un nolo altro romanzo: cL'e\a-
nouissement ». 

Semprun era il grand* favo
rite, seguito da Robert Sabatxr 
<€ Lea allumettes suedoises J) e 
4* J«*n Jouberl («La fortt 
t h a r h f »), 

di soffocare, le lotte per l'in-
dipendenza nazionale, per 
la democrazia, per il socia-
lismo, sia divenuto centra-
le di un or ien tamento di 
lotta comune. Vi si arr ivas-
se a t t r a \ e r s o la documenta-
ta denuncia de l l ' appoggio 
amer icano alia < giunta dei 
colonnelli *, e gli impegna-
ti e m a t u n di^corsi dei rap-
presentant i di Al Fa tah o 
delta giovane repubbl ica li-

| bica, o la analist della ege-
monia amer icana fatta da 
esponent i cattolici e soct «• 
listi, o l 'esame dei proble
mi economici fatto da ora-
tori di varia estrazione, 
ques to del l ' imperia l ismo e 
stato l'asse cent ra le . il filo I 
rosso del colloquio- E' stata, 
si puo dire, la oggettivita, 
la effettiva rea l ta del Medi- ' 
t e r raneo a dominare la di- • 
scussione. E mer i to del col- i 
loquio e l 'avere espresso i 
p ienamente la coscienza di ' 
questa real ta . 

La stessa discussione sui [ 
blocchi militari che ha re- i 
gis t ra to il punto di maggio-
r e diiferenziazione t ra le 
forze politiche present i si e 
svolta — t r anne qualche 
voce isolata che ha soste-
nuto la necessita di raffor-
zare i blocchi, voce cui ha 
fatto da cont rappunto qual
che posizione pu ramen te i 
equidis tante — al l ' in terno 
di una problematica concre-
tamente ant i rnpenal is ta , e 
con una visione dei proces-
si di sviluppo nel l 'area me-
di te r ranea di chiara impron-
ta progressista. Ed e s tata 
sempre legata, ad esempio, 
pe r quel che concerne le 
forze polit iche i tal iane pre
senti , alia lotta contro il 
blocco mil i tare operan te nel 
Medi terraneo, che e quel lo 
della NATO, e ad un co
mune or ien tamento che 
punta alia dissoluzione dei 
blocchi mil i tari . 

Non e percio azzardato 
affermare che il colloquio 
di Pa le rmo ha espresso il 
g rande potenziale di lot ta 
antunper ia l i s ta p resen te in 
Italia e nel l ' insieme del Me* 
d i te r ranco e ha dimostra to 
ancora una volta come f o r 
ze provenient i da diverse j 
origini ideah, da non comu- • 
ni s torie politiche, espresse 
da real ta nazionali e da pro
blemi di lferenti possono ri-
trovarsi uni te nell 'analisi e 
nella lotta. 

Bisogna aggiungere che il 
colloquio non c stato sol-
tanto una denuncia o una 
regii>tra?ione della s i tua/ io 
ne esis tente nel Mediterra
neo. II i,uo valore e la sua 
importanza r is iedono anche 
nella r icerca concreta di un 
t e r r r n o comune su cui la
vorare, di un tessuto di ini-
ziative comuni t ra sinistra 
italiana, forze progressis te 
del mondo arabo, movimen
ti antifascist! greco e por-
toghese (gli spagnoli non 
erano present i in quanto il 
tema del fascismo in Euro-
pa era circoscri t to ai paesi 
mombri della NATO; ma 
della Spagna si e molto par-
lato) , che j,ej,'nino il pas-
sa^Sio da un rappor to di so-
lularicta a quello di una 
effettiva collaborazionc, che 
copra 1'arco del grandi pro
blemi come quello di una 
comune strategia di lotta 
ant imper iahs ta , a quelli ap-
paren temente minori di uno 
.scambio di conoscenze e di 
informazioni che nu t rano il 
pro lungamento nel tempo 
del dialogo iniziato in quei 
due giorni di lavoro. 

II convegno ha colto, in 
questa direzione, una ser ie 
di problemi economici e so-
ciali di grande rilievo su 
cm occorrora lavorare: il 
meccanismo di accumulazio-
ne e .li sfrutt-imento che 
fa del aottosviluppo un fe-
nomeno non solo africano 

MADRID. 24 
Francisco H«rr«nt, *x capo nazio-

nalo doll* milixi* folanc'* '* *d • * >uo< 
gotoflont* dolla guardio dol dittatoro 
Franco, si o ucciso iori con una rivol-
tollata in piazza Sonta Barbara, a Ma
drid. II two o stato un Qosto simbolico: 
ogli si o lolto la vita por protostaro 
contro il c tradinwnto • di cui la Fa-
lango e, agii occhi suoi o a quail I di 
gran part* d*i ftdolissimi a Franco, 
attualmonto vittlma. Horranz, cho avo-
va 50 anni, ha voluto compioro il gosto 
in modo spottacolaro: prima dol sui-
cidio * ra stato in chiosa • confossar-
si a comur'-qrsi, quindi avova brovo-

monlt concionato I prosonti afforman-
do fra i'altro ch* c si trodisco * si in-
soiza attualm«nt« la Falango o si con-
tinuori a fario anch* in futuro *. Do-
po quest* parol* si ora dirotto vorso i 
giardini delta piazza, dove alcuni mom
bri delta Falang* si erano radunati, 
e si uccideva. 

La Falang* e in piena crisi da quan-
do, lo scorso mese. Franco aveva prov-
veduto a modificare a fondo la strut-
tura del suo governo, escludendo pra-
ticamente gli uomini della Falang* • 
del < Movimiento >, per far posto a 
quelli dell'Opus Dei, sui quali punta 
oggi la grande borghesia spagnola. Si 

erano avute manifestazioni di giovani 
falangisti a Madrid, stroncate della 
poliils franchlsta, al l ' indomani del 
t terremoto • governat've. 

Cggi ia c Gazzetta ufflciale • spagno
la ha dato I'annuncio che il Prcsidente 
dell* Cortes (il cosidefto parlamento 
spagnolo) si e dimesso per « motivi dl 
salute » e che e stato rimpiazzato da 
un « moderato i , Valcarcel. Nessuno 
credo ai motivi addotti da Iturmendi 
Banales, mentre e chiaro che anche 
questa sostituzion* avviene nel contesto 
di una operazione, che e solo *gli inlti, 
di progressive allontanamento dei < vec-
chi » falangisti 

Le nuove scelte della grande borghesia 
Dal aottro corriipo»deRte 

BILBAO — Una jfilafa di miliziani falangisti a Bilbao guidata da un flaccido gerarca, passa 
per le vie della citla. La popolazione assist* con freddezza. Bilbao e II centre della regione 
base*, dove I'opposizione al regime di Franco * stata sempre molto forte e si e accentuata In 
questi ultimi mesi. 

M.\DRID, 24 
L'ondata d ie ha scosso il 

go\erno franchista negli ulti-
mi giorni di ottobre, ha pro-
seguito Id sua azione buttan-
d<> fuon dalle cariche uffi 
eidh gli stesbi rapprosentanti 
della Fdlange. il partito fa 

j v i s t a dfl periotlo p:u brut<«le 
della dittatura di P'r.inco. la 
cricca burocr.itua di qin'ita 
f^'« finale dt'lla diUatura e 
del dittatore < Scorr»'r,i i! san 
gue — avevano gnd.ito i ge 
rarchi incancreniti do[ fascio 
ipjgnolo - s«- ~>i prt'tfiult'ia 
di va l / a r c i d<il potere * Sono 

j semphcemente — in un pnmo 
momento — -><'orse delle l.icr: 
me: quelle di Solm Ruiz, se 
gretano genende del * Mo 
\ uniento > e c<ir>o nazionale 
oVi smdacati. che pianse ro 
pio^amente quando dovette 
passare le sue due ftinzmni 
ai IUOI sut-cesviri. ^celti dai 
CaiKlillo. K len, almeno uno 
dei gerarchi ha fatto in modo 
che la « profezia » si avveras-
se. utxMden<li>si. 

L'oligarchia finanziaria spa
gnola non ha piu bisogno di 
questi uomini e se ne disfa co
me le case da gioco e l po-
stnboli di lusso fanno a me-
no dei «gorilla » che hanno 
perso la loro prestan/a fisira 
o la loro Sicurezza nel picchia-
re. Sono trascors. 'AO lunghi 
anni dalla fine della guerra 
civile: piu di 24 dai crollo 
dell'* ordme nuovo » hitlena 
no (a\ quale Franco dovette 
a sua vitrona): 19 dai trat 

tato mediante il quale il dit 
tatore -^pamiolo cedette le basi 
agii Stati 1'niti in rambio del 
la sua entrata (per la porta 
di servvio) nel « mondo l.he 
ro » occidentale I-o ste-so dit 
t.ttore si \ a e-tingtiendo nella 
senilita (e talvolta piange per 
sino al C'on>igIio dei inimstn). 
' K' neces-,ano uniformare 
'orologio spagnolo all'ora eu 

mpoa ». viene npettito ne^li 
ambienti pm evoluti della 
grande borghesia spagnola E 
cosi il regime spagnolo si e 
adeguato all'ora rleirOpus Dei. 

Che cosa e l'Opus Dos? Uf-
ficialmente e una istituzione 
laica. fondata nel 1929 da mon-
sign<»r Escnva, registrata in 
Vaticano. ma non in Spagna; 
di fatto e una setta secolare-
religiosa reazionana che sta 
ser\encJ«i da canale politico a 
un settore deH'oligarchia finan-
ziaria spagnola. il settore piu 
legato al capitale monopoli
st ico di Stato. E" una sovra-
struttura politica di una oli
g a r c h s die ha mire neocapi 
tali-.tiche nonostante le realta 
strutturah deUa Spagna: una 
cancaturn del nt>o capitalismo. 
Negli ultimi giorni di ott<ibrv 
il controllo del governo fran 
chi^tii e passato n"lle mam di 
questa setta opusdeistica. Go 
\erno * omogeneo ». quasi mo 
nocolore (colore Ojius). si di
ce. Omogeneo perche la mag 
gioranza dei suoi membri sono 
membn della setta o devono 
ad essa la c a m e r a e quindi 
l'obljedienza. 

CJoverno < Matesa ». viene 
definito intenzionalmente a 
Madrid, alludendo cioe alio 
scandalo nel quale furono im-

pl cati n«iti inmin. deH'Ojvjs 
Dei (i! ministm dell'Istruzio 
ne, signor Villar Palasi era 
il con-.ulente legale del diret 
tore della -ocieta di macvhine 
tes^lIl t Matesa > che ha truf 
fato alia Banca nazionale, con 
il pieno consens<i dei ministri 
dell'Opus. undici miliardi di 
pesetas). 

Governo che — leggiamo su 
Mundft Obrero, organo del 
I*C spagnolo — « non rappre 
senta nessun rafforzamento 
della situazione in cui versa 
il regime ma invece un re 
stringimento della sua base *• 
In effetti sono rimaste fuon 
nel nuovo governo le due ra 
mific.mnm monarchiche. quel-
la carhsta (tradizionalista. c<>n 
una sirura base di massa in 
N'avarra) e quella juaniata (i 
partigiani del pretendente don 
Juan, figlio dell'ultimo monar-
ca spagnolo. Alfonso XIII) ; 
sono rimasti fuori i settori 
conservatori dell'Azione catto-
lica fdestra episcopale e Edi-
tonale Cattohca S.A.): sono 
rimasti fuori, come abbiamo 
detto prima, i gerarchi o i 

Convegno internazionale a Roma 

Come prevenire le alluvioni 
SpoiuU'iido 15 miliardi in 

ciiHiUi.- anni si <Mirebbe m 
gradn di rendcrc m(KJ* rno e 
finalirnnte efficace anche in 
Itah.i il sistvma di pre allar-
me (xi le grandi aliinioni c 
bufere meteorologic he 

yu<-sto e solo uno dei mol-
ti, lnteiessanti-ssimi d.iti (-mer-
si dalla prima giornata dei 
lav on al Conw-gno interna 
zionale su ' I'ICIH . loro previ-
SioiK' <• difes.i d< 1 sur)lo * che 
si s\olge a Roma all'Accade-
mia dei lanct I II c imegrin 
nunis te studiosi di quindit l 
pai si t- durera f mo al 2f) 
no\embre ion m»lte M la/ioni 

Non pel Crfbo e stato scel-
to il nostro paese per questo 

incontro: la struttura orogra-
fica o geologic,i del territo
r y d*-lla nostra peni.sola, ne 
fa un modello uiuio per quail 
to nguarda la < struttura > dei 
corsi d'acqua di superficie e 
sotterranei, I'lnfliHTiza d n 
man sui clima. le mutaziom 
geologiche. K sappiamo beiK.-
noi quanto I'lmprevidcnza. Id 
a.s.senza di strumenti modor-
ni o effnaci ill pre\en/iono t; 
t cura » del u r n t o n o e anzi 
— p»T esempio con le folhe 
edili/ie di ic r te citta come 
Napoli — di gra\is5imo dete 
noramento delle condi/iom na 
turali. abbiano determinato !o 
sciagure ternbih di cui siamo 
testimoni. 

Dalla Parigi della grande awentura cubista a quella dei supermarket 

Legumi surgelati al posto di Picasso 
Come scompaiono i famosi ateliers — Si tornera al « Bateau Lavoir», ma per fare la spesa — Le stanze dove nacquero le « Demoiselles 
d'Avignon >> e le «donne con un occhio solo », diventeranno un grande magazzino di vendita — Quasi tutti i « grandi» erano passati per 
questo cadente edificio dalle pareti di legno: il «doganiere » Rousseau, Picasso, Max Jacob, Van Dongen, Utrillo, Braque, Matisse, Modigliani 

Dal nostro corrispondente 
PARKil, 24. 

K Arm ammo infine, Apollt-
liuire. Manolo c to, al mime-
ro U della rue Faitgnan, in 

, cima alia scahnata dove la 
ma esteso alle regiom me- | strada ha ormai perduto il 
rulionali del l 'Europa, i pro- j iUo name gesuita per pren-
blemi della emigrazionc di 
manodopera \ e r s o il nord 
propri al Mezzogiorno d'l-
talia, come a l l 'Algena , al.'a 
Turchia, alia Grecia, alia 
Spagna, al Portogallo, le 
conseguenze del MEC sul-
r a g n c o l t u r a delle regioni 
mendiona l i del l 'Europa e 
dcU'Afnca del Nord etc. E 
ha colto anche problemi 
culturali che, senza alcuna 
re tonca , possono essere col-
locati nel solco di una ci
vile tradizione che ha col-
legato la Sicilia al mondo 
arabo. 

Un lavoro proficuo, dun-
que, che deve cont inuare , 
consohdarsi e es tenders i , 
perche costituisce un prezio-
so contr ibuto che vuole col-
mare un troppo lungo n -
tardo nella conoscenza e 
nella diffusione di problemi, 
che .sono comuni a tutta la 
sinistra europea e araba. 
Ed anche un contr ibuto pra-
tico alia elaborazione di 
una nuova hnea di politica 
estera i taliana su question) 
vitali per l 'avvenire del no
stro paese . 

Romano Udda 

dere quello del poeta Emile 
Godeau. Toccammo le taiole 
sconnesse della vecchta dimo-
ra, scosse da tante tempeste 
ma che nessuna forza & an
cora nuscita a demohre 
Avanzammo nel comdoio 
Kcco la porta dell'ateher di 
Picasso. Quante cose stavano 
per nascere dietro quella por
ta, una delle tantc del Ba
teau Lavoir » H racconto c 
del 1904 ed e firmatn da An 
drc Salmon the fu amico di 
tutta la Boheme di Mont-
martre, prima che la grande 
ondata creativa abbandoiias-
se la collina dt vtgne, di mu-
Um a vento, dt casupole de-
crepite, dt osterie, dt teppt-
stt 

per trasfertrsi in massa net 
caffc di Montpamasse. Ses-

di Juan Gris, di Van Dongen, f latn il aiorva dojx> nrl suo 
del <' Dogantere » Rousseau, rii j studio dol « Bateau Latoir » 
Braque, the videro il passag-
gm di Marie Laurenctn, di 
Apolltnaire, di Matisse, di Mo 
digliam, dt Utrillo, di Max Ja
cob, diventeranno un grande 
supermercato; e dove il « Ma-
laghegno » superato il « perto-
do blu » aveva tnventato « Le 
donne con un occhto solo * si 
venderanno detersivt e sapo-
nette, fmto olto d'oltva e le
gumi surgelati. 

E' vero che I'eventuale ac-
quirente, poiche' la casa e dt-
chiarata « patrimonio naziona
le » dovra limitare t guastt e 
non alterare il carattere in-
tnnseco dell'immobtle ma il 
rtsihio che I'mteresse senti-
mentale e stortco del «Ba
teau Laioir ii scompaia, assic 
me al ncordo del contributo 
che ne dertvd per tutta la 
pittura contemporanea, e rea
le e non pud non suscitare 
un eerto nmpianto. 

Forse non tutto quello che 
e di artistt veri e falsi } si racaonta sui «Bateau 

I Lavoir » pud esaere materia di 
storm dell'arte- il tempo, W 

santactnque anni dopo, I'altro 
ten per lesattezza, una bre 

carattere dei personaggi che 

e\aw,to tomato a casa Pi
casso aioia <u\cgnato tutta la 
nottc « un i <>lto di donna con 
un ocihio solo, con un naso 
troppo lungo contuio con la 
bocca, ron una ciocca di ca
pe!!: su"a s/xiila » K qualche 
tempo <U>po quei disegnt di-
lentarono un quadro, quella 
donna due, tre donne, poi 
nacquero «Les demoiselles 
d'Aitgnon» il primo e vero 
manifesto del cubismo. 

Fernnnde Oln tor, che fu 
amante, moglie e ispiratrice 
di Picasso, v che qualche ivc-
chin ruorda come a la belle 
Fernando - ha raccontato co
me t u oia il pittore. « Un 
materasso m un angola, una 
pu cola stuUi di ghisa arruggi-
nita, con sopra un catmo di 
terracotta gialla come lavan 
dino, un auiugamam, un pes-
20 di \apone su una tavola 
di legno bianco. Nell'ingolo 
opposto un baule diptnto dt 
nero sen na da scomodo sga-
bello. Una sedta impagltata, 
dei cavalletti, delle tele dt 
ooTi! dimenstone e tubi di co

ve notuia apparsa su * Le j so di vita che caratterittava 
Monde » ha annunciato che il . Mantmartre, hanno awolto co-
famoso «Bateau Lavoir * co- | se e persone in una nuvola 
nosciuto all'epoca come «La i leggtndarta- e nessuno potra 
Matson du frappeur», sara j piu dtrci se e vero che picas-

lo frequentarono, d tipo $te*- j lori sparii sui pavimento. In 

mas so all'asta e venduto al 
mtgltore offerente a partire 
dai primo dicembre. 

L'anno prosstmo, font, eli 
ateliers che vtdero nascere 
« Les Demoiselles d'Avignon » 
e la grande awentura cubi
sta, che otpitarono oltre a 
Picasso la geniaUta creativa 

so inventd il cubismo dopo 
aver cenato una sera a caaa 
di Matisse e avervi visto una 
delle prime tculture neqre 

Ma come non credere a max 
Jacob che afferma di aver trt-
sto Picasso rigirare per le ma-
ni, tutta la sera, la mtnusco-

un casket to della tavola e'era 
un tapohno bianco ammae-
strata che Picasso curava con 
tenerezza e mostrava a tuttt 
gli amict H 

Questo era I atelier dove nac-
que il cubismo, uno det ses-
santa e piu ateliers in cui 
era dimso ti * Bateau Lavoir » 
dt Montmartre, al mtmero 13 
della rue Ravignan. Un gior-
no, poco dopo che Picasso 
vi si era istalloto, arrivd al 

Is statuetta e ii averlo ritro- J t Bateau Lavoir» un altro »pa- I tano, nella rue Norvtn, Modi-

gnolo, nero don hi e di ca 
pclh, di nomc Jose tiomale-i 
II mondo lo lonosiera piu 
tardi come Juan Oris 

«Oris — ha raicontato un 
altro mnamorato della leygen-
da di Montmartre, Pierre 
Courthion — era il prejcrito 
di Max Jacob che ogni sera, 
monocclo aHoahio. abbando 
nava la sua casa al numero 
7 della stessa rue Ravignan 
per mcontrare al «Bateau 
Lavoir » t suoi splendidi ami
ct pitton ». 

Una sera del 1912, allor-
che la jxihzia dava una cac
ao spietata aglt anarchtct del
la famosa « banda Bonnot », 
Juan Gris fu stambiato con 
Gamier, il braicio destro dt 
Bonnot. arrestalo e picchia-
to di santa *agmne fmo a 
« chiarimento dell equivoco » 
Lo solid una testimoniama 
di Deram- ma a partire da 
quel momento Juan Gris de-
else di abbandonare Montmar
tre. che Picasso aveva git dt-
sertato due anni prima. 

In fondo ad un altro corri-
doio dt questo fantastico mu-
lino di ptttori che era il « Ba
teau Lavoir» renne ad istal 
larsi un giorno un olandese 
che diptngeva tele « scandafo-
se» dt donne daglt occhi bi-
itratt e dalla pelle cremona. 
come trattata cot cosmettct 
9itacW cot colon ad olw era 
Kee Van Dongen E passaro-
no poi per quelle stanze, 
per un certo tempo, il t Do
ganiere » Rousseau col suo 
candido esottsmo. Braque, 
Marcoutsis e chissd quanti al-
tri ancora mentre poco Ion-

gliaru spun aia i iotri delle r, 
nestre dclia poetetsa tnglete 
Beat rue Hastings quando que
st ultima. ;>er paura dci fu 
rcrt dell itahano, osptfaia in 
casa Max Jacob. 

Ancora Salmon ha scritt • 
che se al «Bateau Laioir» 
fosse applicatu una targa com 
memoratnu per tutti i perso
naggi che 11 passarono, per 
tutti t capolaion che t i nac
quero, i suoi mun oggi sarcb-
bero interamente rnestiti di 
marmo amiche dt legno de 
crepito «Qui trascorsero le 
notti del pertodo blu Qui fio-
rtrono t giorni del pertodo ra
sa Qui "les demoiselles iJAu-
griun ' ruppero la loro dan-
za per costituire un'altra too 
na secondo la regola d oro e 
il segreto della quarta dimen-
sione Qui fratermzsarono i 
poeti nwiiti nella scuola del
ta rue Raagnan Qui furono 
dipmte le scene del Conci
lia di Jules Laforgue Qui, tn 
questi comdoi d'ombra, vts-
sero i r e n adoratort del fuo-
co. Qui, una %era del 1908. 
si rrearono i fatti del primo 
e ultimo banchetto otferto al 
pittore Henri flousseau, del-
to il Doganiere, da parte dei 
suoi amict . » 

E si potrebbe continuare 
Continuare con le canagliate 
di questa « Boheme » allegra. 
dtsperata e geniale che sulle 
rampe di Montmartre insert-
ra Maurice Utrillo, chiaman-
dolo « Litrillo » per il Utro di 
vino rosso che portava sempre 
sotto braccio. che diptngeva 
sui muri • Matisse fa impax-
trtre, Matisse e piu dannoto 
deU'alcool* per mandate •» 

bestia il maestro quando que
sti sain a le \iali\ute della col
lina per iisilure t suoi gio-
lar.i amu i 

Di questa Montmartre, che 
n te i a i :sfo tjrrn are Boccioru 
e Sei eriui apportatori del fu-
turitmo, la grande tigura rit 
Apolltnaire, la dispvrata ri
cerca di purezza rti Modiglia
ni. non restava ormai che il 
« Bateau Laio '» il resto, per-
fmo il «lapir. agile» ancora 
in piedi all'angolo della rue 
Saint Vincent, e dtventato pa-
radiso dei turisti che s'tnean-
tano sui fmli ptttori della Pla
ce du Tertre e che ignorano 
la caia di rue Rat ignan e la 
sua merai ighosa storm 

Ma a'uhe questa ca»a. co
me abbiamo risto, £ condan-
nata Mancando i qiiattrmi 
per rifarne il tetto sconnes-
so o per nmetteme tn sesto 
le pareti cadentt, il numste-
ro della Cultura iaftida al
le cure dt qualche commer-
ciante che, nel mtgltore dei 
cast, sfruttera il passato del 
* Bateau Laioir » per vtnde-
re meglio t suoi prodottt. Pen-
sate alia gioia della massaia 
che paghera forse qualche 
centestmo tn ptu tl lusso dt 
aivre comperato rul t ima mar-
ca dt lacca per t capellt do
ve Picasso aieva dtpmto • le 
donne con un occhto solo ». 

<r Un gtorno — aveva detto 
Picasso tanti anni fa — tor-
neremo tutti al " Bateau La-
votr". E' la, m fondo. che 
stamo stati veramente felict * 
Pctrd tornarci, forte. Ma per 
fare la spesa. 

Augutfo Pancaldi 

cap. delli Falange burocratica. 
Roogna a questo punto os-

se r \ a re che nel governo sus 
>i>te }<i rappresen'.anza de; 
m.li tan: un m..it<»re e il vice 
pri-.'dente, L'irrero Blanco 
(ammiraglio da silotto). il 
q u a e deve le sue canche alia 
Mia doppia qua'ita d t ui>mi 
di fiducia T di Fraiuo e di 
subdolo agente politico del
l'Opus Dei. m I'tan -ono l mi
nistri deU'esert'ito. del.'a ma
nna e dc!!\i.-ro:i u ' t * Ma 
tutti h tnno un i m >l\i dubbia 
infiuen/a reale nefla nuova 
realta militare spignola. 

Quello ( he e e\ .dente nel 
nuoio govern.i qu isi monoeo-
!ore ^ Opu- > e !a qua-., totale 
a>sen/a della rappresentanm 
degli uomini del 1H lugl'o 10'W. 
Questo non soltanto per I'm-
vecchiamento fisico di quegli 
uomini. ma soprattutto per 
l'esaurimento politico di quel
la formula. E per il di5astro, 
negli ultitmi due anni, delle 
sue ultime t iniziative » prese 
nel tentativo di rinnovirla. 

Insuccesso del tentativo di 
reistituzionali77are la Falange 
nella sua d^creDite^za buro
cratica- Qu-^s'o t r a . su (no 
Jelia cosnie' a ' ..fgg^ oi-^a-
nica dello St j 'o » .i.'.-ir-^ de-
stmata a dtv- p.irver.za d; 
Stato di dintto a quella che 
e una dittatuni fascism): del
la < legge orgamca del Movi
miento (tentativo di ricompor-
re Punita delle for/e reazio-
nane al di la dfl mito di 
Franco): della » legge del
le assoeiazioni > (nbadimento 
della negazione dei dintti di 
assoc.azione e di e-pressione). 
Insuccesso, e piu esattamente 
aborto. della i legge sindaca-
le * (negazione delle liberta 
sindacalii. 

Instx?«>sso. inoltre. del ten
tativo di ristabilire * !a pace 
dei cimiten », mediante !o sta
to di eccezione pr.x-lamito la 
scorsa primavera, cut la clas-
se operaia oppose lenerg.ca 
nsposta con gli sc.open ne! 
paese basco: gh student! con 
la loro compatta r-.volta: l op 
posi/ione avan7ata con !.i =ua 
lotta democrat.ca art co'.ata 
nei piu diversi ^et'ori. I ten-
tativi di reinstiMiziirialvzaz o 
ne e del rafforza.v.ento della 
repr^ssione non intimid.rono !e 
forze operaie. univer> t ir.e. 
civ.li o democrit che. (>t?n-
nero invece di b!'xrcare qua!-
-.aii velle.ta rii .- evo. j7.on? > 
del regime facendog' p t-rde-e 
.! contatto ion a!f in. stri t 
de Ii su i borghe i. 

K' a que-ito nu.'i'o i! fa" 
mento di qut"»t' r^\' i* v\ ĉ he 
!"Opus Dei •=: aff uc<a o av i^ 
/a la sua fornu 'a d. c - ' . 'a-
7'oria'iz/.u;one de' pn - r - . i n -
i"i.»mo t. nono>t \ntt- \ d "s to 
re sia ancora .n v ,ta nr.x- i-
ma/ one do' pr nc pe .l.nn Car 
ios e w e eredc d F- inr > e 
forma7.one de' "n-r . - . i OTVI 
geneo F'ero q le^. i f i -ma'a 
p >rta 2 a i .̂'- I ^.->TV it-..., 
>aa decomp >•> / ne 11 j, u er-
'>> Opa- _' i\t i ,i c ,0-.'a > 
<t' un -eMo e .).' .i. z ir> i n. 
c oi r.( nd r- r l ••.'-T' i"i 
l . ! ' K ' I - o n 1 r| ; ) ; > • - •• - i n 

F> T t '• J 4 -i- )j;4 i-<> 1 ; > ^ 
d" V I i <. . 1 L' V- ,- 'J- . _ ,y 
*> -ra n- >••> il> i, •-•, ] i \ <^r-
: i .'mi) f L i/ me de a -UA b v 
^e ti"'. • v.i 'n d "t./. one de 
g ru»n n u eva'jf de".i b T 
gne> i 'dem-vr >t an; e m^ 
n ire'< c ' Kn i -t •>> \'ent 
q'j 'id ..•. aan :i 1'operaz >ne 
<a-eb'oe -*ata f.ittib.'.e, quar 
•.unque ij.a aliora con r sch 
per 1 o! uircli ^ Og>:. : r >ch 
-<i io mo ; o' o i' ia"" <\, \im 
tv> the 'ia u :M '.a forza del'n 
o i--e oner i i 

i !.'a->oit.k:: ament.i de'.'a b% 
-e del reg me, !e c^r . r idd z.o 
ni cue »i acu.NCono ne' «in 
«*VM — legg . i w s j Vuttf) 
Obrem — dantivi la nossib '.:*.k 
aMe forze il'oprms z:one d'. w m 
p.ere nut>vt pass: avanf. d 
•nten^ifcare 'a sua . i t t ivfi 
nabb! ca e l»?gars: ancor p.u 
profondanv?n:e con le rru*se 
piissibilita che ivcorre sfru: 
tare audacemente e inter. 
gentemente > 

E' ormai troppo tard: per 
una d:\ers.one reaz o n a r a 
iqua'e e que'.Ii de!l*Oous De.^ 
della ens i de! n?gim^ fran 
ehista. La cnsi e profonda. 
si aoctntua ogni giorno. mett-
tre maturano aboochi d iwrs i 
da quelli opuxtei*ti. 
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