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OGGI 
RISPCMJE 

FORTEBRACOO 
IN FAMIGLIA 
' «Caro Fortebraccio, mi 
e capltato per puro caso 
in mano un volantino, edi-
to -e diffuso da una "Ci
vilta cristiana" che ha se-
de in Roma e della quale 
io ho sempre ignorato la 
eslstenza. La conjsci tu? 
E pensi che sia civile e 

•' cristiano il l i n g u a ^ o di 
"Civilta cristiana"? 
- «Ma ecco il testo del 

volantino: "Ecco chi sono 
quelli che vogliono l'abo-
lizione del Concordato / 
comunisti, clod i fautori di 
ogni sovversione e di ogni 
slruttamento — / comuni-

' sti anarchici, assa-ssim til 
professlone, che si droga 
no per poter colpire senzn 
scrupoli — / comunisti 
radicali, ciofe i sosten1 to
ri dell'aborto, del divor/io. 
del nudismo, dell'^u-'.anv 
&ia, deiromosessu.iltra. 
della pornografia e della 
droga — / comun>*ri so-
cmlisli, come sopra - r 

comunisti preti, cioe ! rle-
ricall progressist! ehf s: 
fanno marieggiare dagli a-
tei. bramando un po' di 
potere e trenta denari 
d'argento. Sono anrcrfv 
quelli di una se-1irent«'» 
" Assemlea ecclcsiale ", 
quelli dello sconiessaro 
" Sette novembre" (mese 
del morti). quelli dell'Idor. 
alcuni gesuiti dissenzientl. 
e un abate amblzioso. !e 
cosiddette comunita di ba
se e tutta la vartopinta 
fauna del clero progressi- ' 
sta. Per caplrci sono pretl 
sposati e Hdanzatl, pretl 
lnibitl e sporcacclon!. pre- • 
ti tradltori e pretl spreta-
ti, seminarlstl ed ox se 
minaristi, individul che 
rovinano tante an'me 
quante sono le persone cue 
li accostano — / nomuiit-
sti protestanti, in partico-
lare i valdesi, nota ziZ7.i 
nia della cristianita che 

oggl ridendosi della SDHIS-
dierata umone delle chle-
se separate cercano di se-
parare la Chiesa unita. Chi 
ancora avesse dubbi sulla 
utilita del Concordato lo 
accettl serenamente. pen-
sando che se da fastidlo 
a gente come quesia de-
ve essere proprio una bella 
istituzione — Viva A Con
cordato, Viva I Pattl Late-
ranensi, Viva la Civilta 
costruita dai Cattollci di 
ogni tempo — Roma 30-
12-72". Non ti vlene il so-
spetto, caro Fortebrac-io, 
che questo testo sia dovu-
to alia penna di un fas< \ 
sta o di un membro, ma-
gari intellettuale, della 
Destra nazionale. piuttooto 
che a un cattolico? Credi 
mi tuo G T. • Roma ». 

Caro G.T., il testo che 
mi hai mandato non n-
cliiede commenti, tante e 
eloquente e signiftcativo. 
Prima di ogni altra cosa 
e un documento di cost't-
me, tipico di una certa 
classe, quella reazionana, 
quando va in furore: cie-
di che sarebbe capace, uh 
gruppo operaio, di e3pri-
mersi con questo Hvorc, 
con questo odio ia con-
sanguinei, con la rabbta 
che si manifesta soprat-
tutto nel capitolo derfica-
tu ai preti. dove il gusto 
delta denigrazione '. della 
o/fesa si fa pressapoco de-
lirante. perche esp'ode. in 
jamiglia? No- Questa non 
mi pare prosa da fm>ctsti 
mi pare linguaggio da cle-
ricali infuriati, come po-
trebbero usarlo. par'ando 
tra loro, anche t siqnort 
dell'« Osservatore Roma
no ». Tu petisi che s'ano 
pifi caritatevoli o piu com-
posti. quei nostri devoti 
e compiti colleghi. quando 
sono sicurt di non essere 
ascoltati? 

UN ANTICOMUNISTA 
« Caro Fortebraccio, le la-

scio qui, appena giunto da 
Bologna, un articolo di 
fondo che ho letto sul 
"Resto del Carlino" men-
tre ero in viaggio. Ho sot-

' tolineato un punto dai 
quale mi pare che risulti 
questo: che certi antk*o-
munisti. come questo ar-
ticolista, finiscono per fa
re il vostro gioco awglio 
dei filocomunisti, tra i 
quali, se mi consents, io 
non mi schiero ma cerco 

,, piu che posso-di essere 
imparziale. Se < decide • di 
tenere conto - di questa 
mi a, metta pure il mio no-
me, non ho niente da na-

• scondere. Suo Felice Nan-
ni — Bologna-Roma». 

Caro signor Nanni' (io 
avevo un compagno di 
scuola, al ginnasio. che si 
chiamava Felice Nannt. e 
10 chiamavano Cino. Se 
fosse lei. ma penso di no 
altrimenti si sarebbe torse 
ricordato di me, mi par-
rebbe un felice ritrova-
mento). 

L'articolo che lei mi se 
gnala (e che io avevo gia 
letto) e di Enrico Matter 
se ne riconosce lo stile 
lontano un miglio. E i 
punti che. mi sottolinea 
sono anche a mio parete 
i piii interessanti dello 
scritto. dedicato al conve 
gno tenuto a Viaregqio da 
a Forze nuoven. II Mattel 
ha scritto le stesse identi-
che cose, lo stesso ainrno, 
sul <t Tempo» di Roma e 
chtssa su quanti altri gicr 
nali: quando le dice m po-
che parole e in corsivo sul 
«Tempo», le ripete piii dif-
fusatnenle in tondo ' sul 
«Carlino» e viceversn. o 
in Sictlia o in Puglia Que
sto nostro illustre col'.eua 
ci offre un bell'escmpio di 
mercificazione. come si di
ce oggi: egli non <J un 
giornalista. e un indu 
striate 

Ma veniamo al putuo 
In questo suo scritto («Iie-
sto del Carlinon del 11 cor-
rentc) Mallei riporia al 
cune frasi pronuncia'c da 
forzanovisti a Viarsqgio 
11 segretario organtzzi'nn 
della corrente. Faraiuft 

• ha detto che non si pub 
concepire .-« un cenlr.i a; 
sinistra asssdiato a sini
s tra^ un consigliere nn 
zionale della CISL. Merit 
Brandtm, »za di^h'.iruto 
che a suo jiud'vo Vat-
tuals atteggmmento 'lei 
PCI ne «accredits la ca
pacity di governo». Ma 
Enrico Mattel ha soprat-
tutto menzionato un passo 
dell'intervento di Viltori-
no Colombo in cui si so 
stiene che «le ri forme 
debbono essere gestite da 
forze politiche che abbia 
no una profonda matnee 
popolare ed un orienta-
mento ideologico fortemen-
te caratterizzato in senso 
sociale w e uno di Donat 
Catlin, che auspica «lo 

r svo!gimento costruttivo 
della funzione della oppo-
sizione popolare» c - la 
« convergenza dialettica » 
con le forze soctali. «Dire 

. tutto questo — conclude 
Mattel — non signifies a-
pnre al PCI? ». 

Ha ragwnc lei. caro A'on-
m. Basta che questi antt-
comumsli arrabbiati e rab 
biosi scntano parlare di 
<t profonde matrici popo-
lari». d» «orientamenti 
ideologici fortemente ca-
ratterizzati in senso so
ciale » o di «svolgimento 
costruttivo della opposizio-

. ne popolare » perchi subtto 
- gridino: «Ma qui si parla 

del PCI». Puo capitare a 
- costoro che se si allude 
• al popolo o alia socialita, 

.̂pcTW<no che sono chiamatt 

in causa i socialdemocra-
tici o i liberali? Natural-
mente, non manca a Enri
co Mattei Vintelligenza per 
capire che cosi ragionando 
egli si da la zappa sui pie-
di, come lei giustamente 
nota, ma il suo livore an-
ticomunista e superiore al-
Vingegno, al buon gusto e 
alia correitezza, e lo ha di-
mostrato sul «Tempo» del 
14 scorso, in due cast che 
mi sembrano esemplari. 

Ecco una prova che ri-
guarda il buon gusto La 
violenza con cui Mattei & 
solito attaccaie le sinistre 
democristiane e in parlico-
tare Donat Cattin, k un 
derivato per cosl dire ne-
cessario del suo anticomu-
nismo. Mercoledl 14, ap-
punto, Mattei ha dedicato 
un lungo corsivo "sul quo-
tidiano romano al leader' 
di « Forze nuove », cui ri-
volge instancabilmente in-
giurie e sberleffi. A un 
certo punto del corsivo ci
tato si legge testualmente: 
«Gli bastera 'a Donat 
Cattin) la " n t i r a - a " (e-
spressione che pud essere 
usata nei suoi confronti in 
tutti 1 significati registra-
ti dai vocabo'ario)...» 
Questo gioco tra Vindie-
treggiamento e 'a latrina, 
non e un capolavoro di e-
leganza, di knezzn e d'ar-
guzia? 

Ma e ancor peggio, in 
un certo senso, quando e 
in questione la correttezz'i. 
Per piii giorni Enrico Mat
tei si e industriato a di-
mostrare die le sinistre 
sono state sconfitte in 

• Francia e in Cile e che 
noi giornahsti di sinistra 
abbiamo distorto delibera-
tamente il senso delle ci-
fre clettorali, quando non 
le abbiamo addiriltura jnl-
sificate. Mercoledi 14, *cm-
pre sul « Tempo ». Matiet 
(il corsivo non d firmato, 
ma non e'e il menomo 
dubbio che sia suo) ha ri-
petuto astiosamenle Vac-
cusa di malafede a Carlo 
Bonetti, corrispondenle da 
Partgt della RA1-TV. chia-
mandolo. tra I'altro, « **»», 
tario leccapiedi della sini
stra itahana ». a scioccrr.s-
simo corrispondente del 
Telcziornale» e «soc;a.i 
stoide settario ». 
- Ora. qui non si trallu 

soltanto di notarc che En
rico Mattei ha la mano pe-
sante lanch'to, se e per 
questo. non sono sempr* 
stato senza peccato). ma 
di sottoltneare un .alto 
ben piu grave e decisa-
mente sconteniente. e 
cioe che Mattei 6 un alto, 
dirigenle di • quella Ill-
TV, nella quale, a suo di
re, opera un • settario Ice 
cap:edi » e uno «sciocch'-S 
si mo corrispondente » Per
chi dunyue non ne pro
pone il Itcenziamenlo. con 
Vautorita che gli dema 
dalla carica che ricour* 
nell'enle radiotelevtsivo? 
E se non lo fa licenziare, 
con quale serenita pensa 
Enrico Mattel che Cailo 
Bonetti possa lavorarc, 
ora che sa cib che penui 
di lui questo suo dingen-
te? E come non sente il 
dovere. Mattei. dt fir.nare 
i giudizi che espnme su 
colleghi che m quaithc 
modo da /MI dipendono, se 
questi giudizi sono suoi. o 
di pretendere che chi ne 
e Vautore li firmi con no 
me e cognome, se suoi 
non sono? Mi piacereobc. 
caro Nanni, e certo piare-
rebbe anche a let. che il 
giornalista Mattei, mem
bro del Comitato direili-
vo della RAI-TV, rispon-
desse, poisibilmente sen 
za ingturie e, naturalmen-
te, senza « ritirate ». 

Fortebraccio 
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II grande dirigente comunista net ricordi di Vittorio Vidali 

Glomi di lotta con Di Vlttorio 
II primo incontro a Mosca nel #28, al VI Congresso delNnternazionale - «Un italiano che parla inglese e rappresenta il Messico» - Un di-

scorso del '30 suH'alleanza tra operai e contadini poveri - Sui fronti della guerra di Spagna - Un protagonista dell'eroica difesa di Madrid 

Recentemente ho visto alio 
Auditorium di Trieste lo spet-
tacolo politico « Giorni di lot
ta con Di Vittorio > di Nico
la Saponaro. Lo presentava la 
compagnia del Teatro Stabile 
di Bolzano, diretta da Mnu-
rizio Scaparro. Uno spettaco-
lo veramente buono da tutti 
i punti di vista: politico, ar-
tistico. storico. So che lo spet-
tacolo e stato richiesto da or-
ganizzazioni sindacali, istitu-
zioni culturali. teatri stabili e 
amministrazioni comunali. Cio 
significa che la storia di Di 
Vittorio <r che 6 la storia del

le lotte sociali italiane dalla 
fine del secolo scorso ai gior
ni nostri x> — come indica il 
testo dell'opera teatrale — e 
di interesse attuale. E la pre-
senza particolarmente di gio-
vani agli spettacoli esprime 
il desiderio di questa genera-
zione di conoscere gli avve-
nimenti ed i protagonisti che 
hanno impresso una trac-
cia profonda nella storia del 
progresso dell'umanita. 

Nella sua recensione del li-
bro di Lajolo, « Di Vittorio — 
il volto umano di un rivolu-
zionario *. Giorgio Amendola 
scrive che «occorre trasmet-
tere ai giovani il grande pa-
trimonio rivoluzionario di e-
sperienze, valori. ideali, rap-
presentato dalla vita di Giu
seppe Di Vittorio >. Sono d'ac-
cordo. Ci sono gia libri. sag-
gi. articoli e ci sono ora il 
libro di Lajolo e questo ben 
nuscito spettacolo. Credo die 
esista anche un documentario 
cinematografico perche ricor-
do che Anita, la compagna di 
Di Vittorio. mi scrisse a suo 
tempo di inviarle a tale sco-
po alcune fotografie e qual-
clie documento. Mi sembra 
che. malgrado alcune inesat-
tezze. anche la biografia scrit-
ta da Anita dovrebbe avere 
una seconda edizione. Si trat-
ta. infatti. di un libro inte-
ressante che va letto e per 
il quale dobbiamo essere gra-
ti pure ai compagni che han
no aiutato Anita a presentar-
lo al pubblico. 

Una generazione 
di rivoluzionari 
Quando Di Vittorio mori, mi 

trovavo a Praga. Stavo re-
candomi a Mosca con una de-
legazione del Partito comuni
sta italiano. diretta da Togliat-
ti. per partecipare alle cele-
brazioni del 40. anniversario 
della Rivoluzione d'Ottobre e 
alia Prima conferenza inter-

• nazionale dei partiti comuni 
sti e operai, che si tenne do-
po la liquidazione. automati-
ca e senza comunicati uffi 
ciali. deirUfficio d'Informazio 
ni (Cominform). Ecco cio che 
scrissi allora nei miei appun-
ti di quel viaggio: « Dome
nica 3 novembre flfl.57): Ho 
dormito bene perche ero stan 
co. Arriviamo a Vienna con 
la nebbia fredda. Ce Fritz 
della Sezione Quadn che ci 
attende. Mi parla a bassa vo 
ce del comunicato su Zukov. 
E' preoccupato. Cosa succe-
de? Chmi mattina svesihnndo 
ci dobbiamo sempre chieder-
ci: Cosa ha detto Kru^ciov? 
Krusciov. cosa ha fatto? .Que-
st'uomo e imprevedibile! 

Merenda e partenza. Nessu 
no ha voglia di commenta-
re il comunicato. Ecco la 
campagna austriaca. L'lio co 
nosciuta 36 anni fa. attraver-
sandola illegalmente. basnato. 
infangato. disperato. Questa 
volta la passo legalmente tra 
complimentosi cerimoniali au 
striaci e cecoslovacchi Ci 
danno la notizia del giorno: 
un altro Sputnik! E' mera 
viglioso e ci guardiamn tut
ti incoraggiati AI posto di 
confine con la Cecosiovacchia 
ricordo che qui. 36 anni fa. 
ho dormito nascosto in una 
casa. ricercato dalla polizia 
Ora incontro qui mia figlia. 
Bianca. Dopo 6 ore siamo al 
1'hotel Ad aspettarci e'e Mo 
ramno. { 

Chiamano Novella al telefo j 
no. Rjtorna pallido e dice: ' 
< Di Vittorio e morto! ». 

Novella ritorna in Italia. 
Di Vittorio? Non e possi 

b:Ie che sia morto. Di Vit 
torio non puo morire. O mo 
rira di vecchiaia. come !e 
querce. Invece. e morto. II 
cuore I'ha tradito. 

, Ricordo Di Vittorio nel V 
Reggimento. nelle Brigate In 
ternazionah. in trincea Lo ri 
cordo a Parigi quando sono 
partito per gli Stati Uniti: 
la polizia ci segmva ed or 
ganizzammo un tnicco per 
ch6 potessi partire md:stur 
bato. 

Ora e morto. 
Lo ricordo quando alia te

sta della prima bnzala in 
ternazionale. I'XI. a fianco 
del genera le Kleber. entro a 
Madrid assediata. tra gli ap 
plausi. gh abbracci. le lacri 
me dei madnleni. 

Questa e una notte tnste 
Perche e morto un bravo 
compagno. rappresemante di 
una generazione rivoluzionaria 
che, per onesta. moralita. ab 
negazione, intelligenza, valore 
fisico e intellettuale, sta tra-
montando >. 

Il 4 novembre a Mosca cl 

Due foto inedite di Di Vittorio in Spagna. Sjpra: Di Vittorio monta la guardia alia salma di Picelli. Sotto 
aviatore fascists fatto prigioniero dai repubblicani ' 

visitci ad un 

incoiitriamo con Togliatti. Nil-
de Jotti. Ingrao. Nella Marcel 
lino e una compagna di Sie
na. Triste incontro per la no
tizia che ci ha sconvolto! Nel
le celebrazioni del 40. in quel 
la travagliata conferenza (spe-
cialmente per noi della dele-
gazione italiana e particolar
mente per Togliatti). nelle no
stra visite a fabbriche e isti-
tuzioni. alia scuola del Partito 
e alia Universita, ovunque per 
noi era presente il ricordo di 
Di Vittorio. Ricordo che il pri
mo compagno che yenne a 
salutarci ed 'a presentare a 
Togliatti le condoglianze fu Ho 
Chi Minh. 

- • • • 
Avevo conosciuto Di Vitto 

rio (Mario Nicoletti) al VI 
congresso dell'Internazionale 
Comunista (luglio 1928). Fu 
quello il congresso nel qua
le venne votato il Program-
ma della Internazionale Comu
nista presentato da Bucharin 
e approvata la tattica del 
fronte unico principalmen-
te dai basso, dichiarando che 
la frazione piu pericolosa del
ta socialdemocrazia era la sua 
sinistra. Si andava verso la e-
laborazione della « teoria » del 
socialfascismo. Io, come 
membro della delegazione 
messicana. facevo parte di 
una commissione latino - ame-
ncana presieduta da Serra" 
(Anaclo Tasca) e fu lui a 
pre^entarmi Nicoletti. Ricor
do che 1'atmosfera congres-
suale era tesa. Pochi si ren-
devano conto di quanto suc-
cedeva dietro l le quinte 
di quella presidenza a cui se 
devano Stalin. Molotov. Ru 
dzutak. Bucharin. Manuilski. 
Togliatti. Thaelmann e gli al-
altri capi del movimento co
munista internazionale. To 
gliatti fece un bellissimo di 
scorso in francese. ma ven 
ne interrotto dalla presiden
za perche... aveva superato 
il tempo prestabilito e pote 
continuare solo ancora per 
quaIche minuto perche il Con
gresso si impose. In Germa 
nia era sia in pieno svilup 
po la lotta contro i «conci 
Iiaton » Bucharin. nelle sue 
conclusion! riferendosi a quan 
to succedeva e che era a co 
no>cenza di pochi. cito una 
lettera di Len:n scritta pa 

recclu anni prima a lui ed 
a Zinoviev. nella quale Le
nin diceva: «Se espellerete 
tutti coloro che non sono par
ticolarmente obbedienti, ma 
sono pero intelligent!, rovine-
rete sicuramente il partito!*. 

Togliatti aveva detto pri
ma a proposito della lotta 
per la democrazia nel partito: 
«L'avanguardia del proleta
riate non puo battersi nel-
l'oscurita. • Lo stato maggiore 
della rivoluzione non puo for-
marsi in una lotta frazionista 
senza principi ». 

-;* Feci anch'io un discorsetto 
.in quel congresso e dalla tri-, 
buna vidi che Grieco (Garran-
di) e Di Vittorio ridevano. 
Quando scesi dalla tribu-
na chiesi. un po' seccato, il 
motivo di tanta ilarita dei 
due. « Sai — ' mi disse . Di 
Vittorio con un sorriso sim-
paticamente ironico — e'e Gar-
landi il quale dice che una 

delle curiosita di questo con 
gresso e data da un italia
no che parla in inglese e rap
presenta il Messico! ». 

Di Vittorio rimase a lavo-
rare a Mosca. nell'Internazio-
nale Contadina. fino al 1930. 
Di lui mi parlo spesso e con 
entusiasmo Ennio Gnudi. ex 
sindaco di Bologna, quando 
venne nel Messico. dove ri
mase per parecchi mesi co 
me rappresentante della In
ternazionale Sindacale Rossa. 

Nel Soccorso 
Rosso , 

Ritornai a Mosca nel mar 
zo del 1930. L'aria del Mes
sico era diventata irrespira-
bile. Lavoravo nel Soccorso 
Rosso Internazionale, del qua 
le era presidente Clara Zet-

kin e vicepresidenti la •Stas 
sova, Pieck e Marty. Nel set-
tembre del 1930 ebbe luogo 
il V Congresso dell'Internazio
nale Sindacale Rossa. II Soc
corso Rosso Internazionale fu 
presente a quel congresso con 
un forte e applaudito discor-
so di Elena Stassova sulla 
solidarieta internazionale e 
con una risoluzione approvata 
all'unanimita. Io facevo anche 
il traduttore: lessi la tradu-
zione in spagnolo nel discor-
so ' pronunciato da Nicoletti, 
che •-. venne .ascoltato:<.con .-yij. 
va attenzione. La situazione i-
taliana suscitava molto inte
resse. La crisi nella direzio-
ne del Partito. • la « svolta » 
anche nei sindacati erano ar-
gomenti di grande attualita. 

Al congresso era presente 
Santini, che espose la sua te-
si e difese il punto di vi
sta del gruppo Tasca. Blasco. 
Silohe. Santini senza che nes-
suno l'interrompesse. Dopo di 
lui parlo" Nicoletti e il suo 
discorso fu semplice e chia-
ro. pronunciato con passione. 
II movimento sindacale. disse. 
deve dedicare maggiore atten 
zione ai lavoratori agri-
coli. che hanno un ruolo im-
portante nella rivoluzione pro 
letaria. E' la classe operaia 
che deve svolgere un lavoro 
particolare fra questi lavora
tori troppo trascurati e sta 
bilire .un'alleanza rivoluziona
ria con la massa dei conta
dini poveri. , 

. Egli parI6 pure della confe
renza nazionale che era sta-
ta fatta dalla CGIL ricostitui 
ta e della situazione organiz-
zativa sindacale in Italia. De-
nuncio-le deviazioni di destra 
e di sinistra del movimento 
operaio polemizzando aspra-
mente con Santini e Blasco: 
li accuso di sottovalutare e ne-
gare la crisi nella situazione 
italiana, di pessimismo verso 
il lavoro tra le masse e di 
ignorare lo sviluppo effettivo. 
ampio e intenso delle lotte 
dei lavoratori nel paese che 
implicava di conseguenza la 
necessita di una svolta nel
la politica e nel lavoro. Ci
to episodi. fatti. movimenti. 
Parlo dell'autocritica che non 

MOSTRA INTERNAZIONALE A MOSCA 

LA SATIRA NELLA LOTTA PER LA PACE 
Sono esposti lavori di oltre 200 vignettisti di trenta paesi — Nei disegni ricorrono i temi 
della sconfitta imperialista nel Vietnam, delle lotte di liberazione, della crisi del dollaro 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. 17. 

Angela Davis che imperso-
na Ia statua della libertA. un 
osino alia testa di una dlvi-
sione di soldati che sfilano 
in parata. Hitler che decora 
i soldati americani, un missi
le mtercontinentale adibito a 
cisterna, mostri antidiluviani 
che si azzannano nelle stra-
de di una metropoli america-
na. il partlgianp Vietnamita 
che dlsarma il gigante ame 
ricano. E ancora: i guerriglie-
ri deH'America Latina che na 
scondono con enormi sombre 
ros i fucili puntati contro i ca-
pitalisti americani, i negri che 
dipingono di rosso I'Africa, I 
soldati inglesl che innalzano 
la bandiera nazionale awolta 
dai filo spinato, un pugno 
chiuso che sorregge una co-
lomba. Ecco, sono questi al
cuni dc) temi del 600 e piu 
dlaegni (in bianco e nexo • 

a colori) che oltre 200 vignet
tisti di 30 paesi espongono in 
questi giomi a Mosca, nelle 
sale dell'Accademia delle Bel
le Arti, in occasione della mo-
stra internazionale dedicate 
alia «Satira nella lotta per 
la pace*. 
- L'iniziatlva non e nuova: la 
prima rassegna si tenne in
fatti a Mosca quattro anni fa 
e riscosse un grande succes-
so. Da allora un apposito co
mitato internazionale si e mes 
so al lavoro per ripetere la 
esperienza. E* una satira pun-
gente. I disegni - frutto del 
lavoro di artisti che sono quo-
tidianamente tmpegnati s:a 
nelle redazloni di glornali e 
rivtste che nell'attivita politi
ca — sono dedlcatl ai temi 
attuali della situazione inter
nazionale e cioe al Vietnam, 
al ruolo aggressivo svolto da-
gll Stati Uniti, al Medio Orien-
te, alia crisi del dollaro, alle 
lotto di liberation©. 

Nelle sale dell'Accademia 
moscovita si allineano cosl 
(accanto ai disegni che i so-

vletici trovano ogni giorno nel
le pagine della Pravda o del 
Krofcodil, popolare rivista sa-
tirica che tira circa cinque 
milioni di copie, e che sono 
frutto di una iquipe di 200 
artisti) le opere dei disegna-
tori di RFT, ROT. Stati Uni
ti, Francia, Polonia, Ungheria, 
Cuba, Mozambico. Cecoslovac-
chia. KranI Bnfrid. disegnato
re-della RDT, presenta.vad 
esempio, un dollaro sul letto 
di morte con a fianco i ca
pitalist! che piangono; Srade 
Korst. sempre della RDT, raf-
figum la crisi del mondo oc-
cidentale con una statua del
la liberta impiccata a testa 
aU'inglu; Karl Scellema, del
la RFT, preaenta una aerie di 
disegni dedlcatl al Vietnam e 
aU'eroica lotta del popolo con
tro gli aggreasorl americani. 
H powooo Zeleikl pretonU In* 

vece un Icaro che. pur vo-
Iando sulle rovine del Parte-
none, resta agganciato a ter
ra da una catena che e te-
nuta da un colonnello. I la
vori deU'ungherese Tibor Pau 
sono dedlcatl ai «vari stili 
architettonici»: si vedono in
fatti portali romani, gotici. ba-
rocchi e, infine, un portone 
in fiamme con su scritto: «e 
questo e Io stile americano*. 

Per l'ltalia e presente Raul 
Verdini con un disegno che 
rafflgura un gruppo di bor-
ghesi sepolti dai volantini con 
la scritta «pace». La rasse
gna si conclude con una pa-
noramlca suU'attuale produ-
zione cartellonisUca sovietica 
e con vari manifest! dei mo-
vimenti di liberazione del* 
I'Africa, America Latina ed 
Asia. 

Carlo Benedetti 

doveva essere solo for-
male ma fatta per evitare 
gli errori e superare le de-
bolezze. 

II discorso di Di Vittorio, 
pronunciato con serenita, pas
sione ed ottimismo, spesso in
terrotto da applausi, mi fe
ce grande impressione. Era 
la prima volta che lo udivo 
parlare da una tribuna e ri-
masi sorpreso e commosso 
quando la Stassova mi disse 
che Di Vittorio le aveva chie-
sto se fosse, possibile aiuta-
re Santini come emigrato po
litico dato die il suo allon-
tanamento dall'apparato gli 
creava una situazione econo 
mica difficile. 

4/ Quinto 
Reggimento 

Rividi Nicoletti in Spagna. 
Non ricordo quando arri-
v6. ma ad ogni modo dopo 
Longo. Si presento al V Reg
gimento e si comporto come 
se fosse stato con noi sin dai 
primo giorno. Quando non era 
a! fronte, dormiva nella casa 
adiacente a quella della «Co-
tnandancia », dove e'erano gli 
uffici delle Brigate Internazio-
nali e mangiava alia nostra 
mensa. Gli volevamo tut
ti molto bene per quelle stret-
te di mano. quelle affettuose 
scrollate. quegli sguardi. quel 
sorriso sempre pieno di calo-
re. simpatia. vigore e otti
mismo. 

Attivissimo, al fianco di Kle
ber prima, di Lukacs poi, sui 
fronti. accompagnava spes
so le delegazioni straniere e 
partecipava ai coinizi popola-
ri dove i madrileni accorre-
vano ad ascoltarlo e applau-
dirlo. Era diventato rapida-
mente, infatti, il portavoce ri-
conosciuto delle Brigate Inter-
nazionali, che erano la mi-
gliore espressione della soli
darieta mondiale col popolo 
spagnolo. Parlava in italiano, 
ma tutti lo comprendevano. 

Egli fu un protagonista nel-
l'eroica difesa di Madrid. In 
qgnt jjpsto,^ in ogni fronte. e'e 
stata la* sua presenza. tii Vit
torio ha sempre ricordato la 
« esperienza » spagnola come 
la piu drammatica e, alio stes
so tempo, la piu esaltante 
della sua vita. La morte e-
roica del commissario poli
tico tedesco Hans Beimler av-
viene accanto a lui. Picelli • 
era stato ucciso a Mirabue-. 
no: Nicoletti. ne accolse la 
salma a Madrid, ricoprendo-
Ia con la bandiera del V Reg
gimento, una bandiera rossa " 
dei comunisti tonnesi. che era 
stata portata in Spagna da 
Longo. E" ancora lui a visita-
re 1'aviatore fascista in una 
clinica della C.N.T. per ac-
compagnare un deputato in
glese e presentare una pro
va dell'intervento nazifascista. 

Ricordo Ia sua indignazione 
per la notizia dell'orri-
bile morte del nostro Gibel-
li. tagliato a pezzi dai fran-
chisti e lanciato in una ce-
sta di vimini sulle nostre li-
nee. L'ho presente ad Argan-
da. • all'inizio della battaglia 
del Jarama ed alia vigilia di 
quella di Guadalajara, a me-
ta del febbraio 1937. quando 
ci lascio per andare a Pari
gi. Doveva recarsi. ai primi 
di marzo. ad un congresso 
delle « Trade Unions > ingle-
si, assieme a Nenni. ma non 
pote farlo perche il governo 
di Londra gli rifiuto 1'ingres-
so nel paese. 

Ancora ricordi: Nicoletti da-
vanti ai vecchi intellettuali 
spagnoli in procinto di abban-
donare Madrid assediata per 
decisione del V Reggimento. 
II suo discorso in quell'occa-
sione pieno di saggezza. u-
manita e rispetto. venne ac-
colto con commosso silenzio. 
Era presente Antonio Madia-
do. Bisogna Ieggere quel di
scorso per conoscere Di Vit
torio. Era la prima volta — 
mi disse — che si trovava 
ad una riunione dei rappre-
sentanti della cultura piu il
lustre e dignitosa del mon
do! Ancora dopo molti an
ni, in Italia, ricordava quel
la serata passata a Madrid 
in mezzo a coloro che il ge
nerate Millan -^stra aveva 
insultato con l'animalesco urk> 
«Viva la muerte! Aba jo la 

nteligencia! ». 
Quando Di Vittorio arrivo 

a Parigi e'era il Pacciardi 
leggermente ferito alia te
sta (un graffio!). Pacciardi 
quando era giunto in Spa
gna aveva dichiarato che era 
venuto per combattere e per 
uscire dalla Spagna soltanto 
dopo Ia vittoria oppure in una 
cassa da morto! A Parigi era 
gia stanco, deluso. La guer
ra andava per le lunghe e 
Pacciardi dimentico il giura-
mento; comincio a minare Ia 
fiducia dei volontari con una 
opera di demoralizzazione, a 
seminare il panico ed a scon-
sigliare che altri volontari an 
dassero in Spagna, chiedendo 
ai partiti di intervenire per 
il loro ritiro. 

Certamente, la situazione 
era difficile. La guerra civi
le sarebbe durata altri me
si, anni; sarebbe stata ogni 
giorno piii dura. Erano f i t 

trascorsi nove mesi, mentre 
prima si era creduto che sa
rebbe finita entro poche set-
timane. fra suoni di fanfare e 
sventolio di bandiere. 

Di Vittorio si oppose con 
tutte le sue forze alle « teo-
rie » disfattiste. La solidarie
ta col popolo spagnolo era una 
cosa seria; non si poteva mi-
surare a giorni, mesi, anni. 
Occorreva inviare piu volon
tari! Longo rimaneva e al
cuni mesi dopo arrivava an
che Togliatti. Naturalmente il 
nostro partito doveva porsi il 
problema di salvaguardare i 
quadri necessari per la lotta 
illegale e non voile che i com
pagni <t legali » uscissero dai 
paese, perche, giustamente, 
la loro attivita aU'interno era 
considerata molto importante 
e piii necessaria die mai. Que
sta era anche l'opinione del
l'Internazionale comunista e 
oggi, a tanti anni di distania 
e con obiettivita storica. quel 
giudizio rimane valido. ' 

Alia fine del settembre 1937. 
incaricato dalla segreteria del 
partito comunista spagnolo. 
arrivai a Parigi per passare 
in Asturia — era prossima 
la disfatta in quel fronte — 
stabilire il contatto e provve-
dere alia probabile evacuazio-
ne dei quadri militari e po-
tici, dei combattenti e della 
popolazione. A Parigi, dove 
venni aiutato in questo lavo
ro da Alard (Cerretti) e Vail-
lant-Couturier — che mori di 
infarto poco dopo — mi in-
contrai con Di Vittorio che 
era ancora convalescente di 
una operazione chirurgica e 
che allora dirigeva la «Vo
ce degli italiani». Egli mi 
parlo con preoccupazione del
la posizione di Pacciardi e 
dell'opera faziosa che questi 
svolgeva in Spagna tra gli 
stessi garibaldini. Mi invito 
a scrivere due articoli sulla si
tuazione in Spagna e sulla 
necessita dell'aiuto concreto 
agli spagnoli. che io scrissi. 
per il suo giornale. 

Vittorio Vidali 
(continua) 

EINAUDi N0VITA 

I n prima edizione mondiale. 

RICERCHE 
SEMI0TICHE 
Nuove tendenze delle science 
umane tiell'URSS 
A cura di Jurij M. Lolmaii 
e Boris A. Uspcnskij 
Una raccolta di contributi 
originnli che documenta risultati 
e problcmi di una importante 
tendenza della riccrca. 
L. Sooo. 

Storia del fulurismo russo 
II panorama complcto di un 
momento chiave della cultura 
contemporanca. L. ioooo. 

LA CITTA 
UTOPIE E REALTA 
di Fraucoisc Choay 
Un'analisi strutturalc c 
scmiologica del quadro urbano 
attravcrso i tcsti di trcntasette 
autori, da Fourier a Wright. 
2 vol I., L. 4000. 

Norma e forma 
Stile, gusto c mccenatismo nel 
Rinascimcnto. L. 8000. 

LABRI0LA 
Scriili filosofici c polilici 
In due volnmi, un quadro 
complcssivo della produzione 
scientifica c politica del grande 
marxista italiano. A cura di 
Franco Sbarberi. L. 7500. 

TROCKkJ 
Lettera! ura e rivoluzione 
Una riflcssione tcorica che c 
storia vissuta, un testo politico 
esemplare c attualissimo. 
A cura di Vittorio Stradj. 
L. 4000. 

ESPIN0SA 
Le coorli del diavolo 
Una rovente vicenda di caccia 
alle strcghc r.iccontata con estro 
visionario da un nuovo • 
narratorc latino-amcricino. 
L. 3800. 
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