
I ' U n i t & / marled! 8 maggio 1973 PAG. 3 / c o m m e n t i e afftualita 

« Mestiere di pittore »: scritti sull'arte e la societa 

Ragione e passionalita 
di Renato Guttuso 

Un libro pieno di fascino, che si pone come un contributo importante 
all'indagine sulla storia degli intellettuali di un'intera generazione, 

So la * reccnsione » nei 
liniiti conccssi da un quoti-
diano e sempre un'impresa 
difficile, ncl caso di un libro 
come quello di Renato Gut
tuso (Mestiere di pittore, 
Scritti sull'arte e la societa, 
ed. De Donato, pagg. 432, 
L. 4.000) e addirittura una 
impresa dannata: la conipo-
sizione, vorrei dire la fat-
tura, del libro e in effetti 
artigiana (nel significato no-
bile del termine, s'intende), 
cosi come, del resto, « arti-
giano» in piu d'un luogo 
Guttuso stesso si autodefini-
sce; cioe, scritti di diversa 
origine o finalita, stesi in 
epoche diverse e in un lungo 
arco di tempo (c'e addirittu
ra compreso nel libro il fa-
moso scritto Paura delta pit-
tura, che usci primamente su 
« Prospettivo » nel 1942); at-
tinenti ora a dichiarazioni di 
poetica, ora a indagini su 
artisti antichi e moderni, ora 
connotabili come interventi 
di politica culturale o, tout 
court, di politica, nei modi 
del diario, del saggio, della 
lettera, aperta o privata. 

II modo piii semplice (e il 
piu immediato consiglio che 
si possa dare al lettore) d'ac-
costare un libro del genere 
e di non leggerlo tutto di 
fila, ma di leggerlo e rileg-
gerlo secondo 1'interesse del 
soggetto della ricerca o del-
l'intervento: — e sara una 
volta il saggio su Raffaello o 
le pagine su Picasso o 1'arti-
colo su De Chirico, altra vol
ta il giudizio di Guttuso sulla 
politica del Partito nei con-
fronti del movimento studen-
tesco, e via dicendo. 

Oppure potremmo fare av-
visato il lettore che c'e un 
modo in cui il libro di Gut
tuso non pud, non deve, as-
solutamente, essere accosta-
to: e quello della strumen-
talizzazione che si puo esser 
tentati di fame: in sede cul
turale, ad esempio, per una 
apologia del < realismo » o 
per un giudizio complessivo 
sulla politica culturale del 
Partito dalla Liberazione in 
poi, o addirittura per deri-
varne un'immagine di con-

> trasti dell'autore con la « li-
nea politica» del Partito. 
Guttuso e anzitutto un arti-
sta, nel quale la passione del 
militante politico fa tutt'uno 
con la sua passione di crea-
tore: la sua vitalita e il vero 
filo rosso che collega e uni-
sce ogni pagina del volume; 
si che una schematizzazione, 
anche parziale significhereb-
be un impoverimento, una 
distorsione della immagine 
complessiva dell'uomo. Ma, 
ripetiamo, insistiamo, la 
strumentalizzazione e il peg-
gior servizio che a Guttuso 
e a questo suo affascinante 
libro si puo rendere: e la 
peggiore tentazione non puo 
che esser quella di cedere a 
un vero e proprio crepusco-
larismo nel rimpianto di un 
« tempo che fu ». 

II discorso 
sul realismo 
Vero e che, attraverso la 

suddivisione in quattro par
ti che il volume ci offre 
(I. La pittura e la battaglia 
per il realismo; II. I pittori; 
III. Pagine di diario 1958-09; 
IV. Lettere spedite e non 
spedite) puo pa re re logico 
un discorso che affronti par-
ticolari grossi problemi che 
non sono di ieri ma di oggi. 
Cid puo valere per la voce 
« realismo », — e noi siamo 
fra i primi a ritenere neces-
saria un'indagine seria su 
questa voce, che non sia pe
ro viziata da presupposti di 
analisi politica incompleta o 
settaria (ci e gia capitato in 
questa sede di rilcvare quan-
to certi presupposti nuoccia-
no a un csame serio e scien-
tifico del movimento) o per 
la voce * arte » (non morte, 
lie soprawivenza, ma vigo-
rosa attualita di essa) o, se 
\olete, per la stessa voce 
« politica culturale del Par
tito »: purche sempre si ten-
ga presente che Guttuso ad 
ognuna di queste voci rea-
gisce, come si e notato, con 
ragione e passionalita con-
giunte, mai da freddo noto-
mista, sempre da appassio
nato partecipe di un dram-
ma storico. 

Naturalmente, per ognuna 
delle voci citate (e per altre 
sulle quali il discorso critico 
potrebbe essere intessuto) si 
debbono tcner present! tutti 
gli aspetti, tutte le compo-
nenti. Prendiamo il caso del 
« realismo »: vi accorgerete 
che la funzione guttusiana 
ncl movimento non fu ne 
provincialistica, ne rigida-
mente disccndcntc dall'ade-
sione a un partito o a un 
movimento politico, non fu 
mai la traduzione in linguag-
gio pittorico di una tesi, di 
una « dottrina », e Guttuso e 
molto esplicito nel dichiara-
re, anche in anni nei quali 
il movimento realistico era 
aH'offensiva, che il pittore 
non dipingc tesi, ma «cosc»; 
ed anche vi accorgerete che 
Guttuso aoa ritenne mai che 

il realismo eamminasse per 
il mondo della cultura, nel 
centro di accesi dibattiti, co
me un organismo perfetto, 
senza crepe, senza smaglia-
ture. Un discorso, ad esem
pio, sulla funzione dominan-
te di Guttuso nel movimento 
realistico che non tenesse 
conto della lettera a Moran-
di, o di certi « distinguo » 
che l'artista operava all'in-
terno stesso del movimento, 
sarebbe parziale, settario, 
non scientificamento dedot-
to dai dati del reale. 

Certo, un discorso sul 
« realismo » e facilmente vi-
ziato, ancora oggi, non solo 
da evidenti errori nella poli
tica culturale (e non solo in 
essa) compiuti dal Partito 
sotto rinfluenza dello stali-
nismo o dello zdanovismo e 
che non sempre si additano 
con chiarezza autocritica, ma 
dal neostalinismo e dal neo-
zdanovismo cho ritornano 
oggi dall'esterno del partito, 
con forza maldestra ma non 
meno perniciosa, ad ingom-
brare il terreno dell'analisi 
storica di certi fenomeni. 
La lettera a Morandi, ad 
esempio, non puo esser vista 
soltanto come argomentata 
risposta al cruccio ironico 
del grande pittore di fronte 
al disconoscimento da parte 
dei «pittori sociali»; ma 
dev'essere almeno eonside-
rata in un contesto in cui si 
collocava la polemica togliat-
tiana nei confronti di Mo
randi stesso e di Montale 
(tutti ricordano « gli ossi di 
seppia e le ombre di bot-
tiglie ») o, quella di « Rina-
scita », contro i versi unga-
rettiani. . 

Non si tratta, insomma, 
della sola ed unica vicenda 
della polemica Togliatti-Vit-
torini, ma di un lungo iter 
di contraddizioni e di svilup-
pi all'interno di una politi
ca, che deve essere non giu-
stificato crocianamente, ma 
ripercorso criticamente, e 
sempre ai fini di una inda-
gine che da un lato non 
ignori il problema della di-
rezione culturale, e dall'al-
tro non cacci Zdanov dalla 

.porta per farlo rientrare, 
con false sembianze giova-
nili, dalla finestra. 

C'e ad ogni modo da ag-
giungere che le pagine che 
Guttuso dedica al movimen
to realista nelle arti sono 
chiaramente scandite dal di
scorso sulla < personality » 
dell'artista, sulla validita, 
anche estetica (scriviamo 
pure questa oggi cosl rifiu-
tata parola) dei risultati ot-
tenuti. Solo con un corredo 
non direi neppure di cono-
scenze, ma di seri punti di 
appoggio per un'analisi cor-
retta (che naturalmente po-
trebb'essere esteso a diverse 
altre componenti del discor
so), si puo apprezzare al 
giusto punto • la posizione 
guttusiana rispetto all'« in-
formale > o ad altre tecni-
che e poetiche che i! piu 
recente quadro internazio-
nale delle arti ci offre. 

Si deve fare awisato il 
lettore che Guttuso non rl-
nuncia mai, neppure quan-
do interviene su fenomeni 
della vita artistica o della 
vita politica con notazioni 
rapide o rapide punte di 
critica e d i polemica, a una 
visione complessiva, a una 
analisi storicamente dcter-
minata della situazione sul
la quale interviene: egli 
stesso ci dice, e piu volte 
ribadisce, che ha da fare i 
conti con la citata « passio
nalita » che lo distingue; 

ma, se guardi bene adden-
tro, i presupposti di quella 
analisi li trovi sempre. Alia 
fine, dunque, il Guttuso 
passionalo c polemico non 
contrasta con la capacita che 
egli dimostra di dominare il 
reale quando affronta di-
stesamente il discorso su 
altri artisti. 

Si sa che questo, del di-
scorrero che un artista fa di 
altri artisti, contemporanei o 
classici che siano, costitui-
sco sempre un banco di pro-
va abbastanza arduo: c'e il 
rischio, sempre presente, di 
farsi trascinare da quel che 
di sanamente settario c'e 
sempre in un artista che par-
la di se o di altri, e conse-
guentemente, il rischio di 
deformare gli altri ad im-
mr^ine di so. Eppure, legge-
to il discorso su Raffaello o 
lo scritto su De Chirico, e vi 
troverete quella capacita di 
coslruzione storico - critica 
cui accennavamo, ai piu alti 
livelli; e la capacita di Gut
tuso di dominare quella sua 
accesa passionalita, di vol-
gerla in capacita di analisi. 

Le lettere 
a Vittorini 

E vorremmo qui notare, ra-
pidamente, che non a caso 
il critico d'arte che Guttu
so stimava sopra ogni altro 
(ed era stima del tutto ri-
cambiata) fu Roberto Lon-
ghi, uno studioso che svi-
luppo al massimo una capa
cita d'indagine fino a lui 
sconosciuta alia critica d'ar
te italiana. 

Assai piu difficile e inter-
venire sul Guttuso del « dia
rio e delle lettere »: a que
sto proposito, anche per an-
dare piu a fondo nei discor
so sui rapporti ragione-pas-
sione, di estremo interesse 
sono le lettere ad Elio Vitto
rini, anche una certa ama-
rezza che le pervade e che, 
in anni difficili per il mo
vimento operaio, fu comune 
a quanti —: intellettuali e 
no — non reagirono agli 
eventi drammatici buttando-
si a destra per poi rinasce-
ro magari in veste di ultra-
sinistri nel '68, ma cercaro-
no di trarre la loro stessa 
reazione passionate sotto la 
lente della ragione, di ren
ders! conto degli errori, dei 
falsi idoli, ed ebbero la for
za di ripudiarli, ma non di 
rifiutarne l'analisi come se 
o non vi fossero stati oppu
re fossero avvenuti al di 
fuori di loro. 

Ora, il libro di Guttuso e 
affascinante proprio perche 
di tutto cid che seppure ra-
pidamente abbiamo detto 
c'e in esso il segno profon-
do, il dramma umanc, la 
storia vera, non giustifica* 
trice ne accomodata all'og-
gi e alle sue mode. Ed in 
questo senso il libro si po
ne come un contributo im
portante all'indagine sulla 
storia degli intellettuali ita-
liani di un'intera genera
zione. 

Non si dice qui — non e 
compito nostro — del ricco 
corredo di disegni che arric-
chiscono le pagine del volu
me: essi ribadiscono' quella 
natura < artigiana > del li
bro, rendono al vivo quello 
intreccio di ragione e pas
sionalita che abbiamo piu 
volte messo in rilievo in 
queste note. 

Adriano Seroni 

INTERVISTA AL SINDACO DI BOLOGNA DI R1T0RN0 DALLA SPAGNA 

Gli antifascist! della Catalogna 
II compajjno Renato Zangheri ci parla dei suoi inconfri con i mililanti dell'opposizione e di un'assemblea illegale di uomini di 
cultura e operai - Una tradizione di lotta che si esprime nella capacita di costruire una alternativa democralica al franchismo - Par-
venze di «liberalizzazione »> del regime e pesanti interventi rep i essi vi - La posizione della Chiesa nel giudizio del nuovo abate 
di Monserral - «Si sente il presentimento di una liberta per la quale c'e ancora molto da fare, ma che non e lontana...» 

Dalla nostra redazione 
BOLOGNA, 7. 

II compagno Renato Zan
gheri e stato recentemente in 
Spagna, a Barcellonu. NPI 
corso di questo vlagglo <-̂ It 
ha avuto occasione di cono- ' 
scere piu direttamente la 
realta sociale e politica della 
Catalogna e di avere rapnnrti 
diretti con personality della 
vita culturale di questa pai-
te dell'Europa. 

La Catalogna ha • sempre 
avuto un ruolo molto unnor-
tante nella storia di Spagna. 
Al tempi della gueri'a civle, 
Barcellona e la Catalogna lu-
rono uno dei capisaldi della 
resistenza repubblicana e del 
movimento operaio, rocuafcr. 
te dei sindacati democratic i; 
negll anni bui del franchismo, 
l'opposizione riuscl qui a r;-
manere sempre viva e a mi-
nacciare direttamente il regi
me; negll ultimi anni l'oppo-
sizione politica al reg.nie non 
ha conosciuto tregua, crescen
do quantitativamente e quali-
tativamente. Ricordiamo l'as-
semblea degli intellettuali ca-
talani rinchiusi nell'abbazia 
di Monserrat durante il pro-
cesso di Burgos; • ricordiamo 
ancora la repressione pollzie-
sca e l'uccisione deH'operaio 
metalmeccanico Villalba du
rante l'occupazlone della 
SEAT-FIAT di Barcellona, che 
vide il movimento operaio 
catalano organizzare sciope-
ri, manifestazioni e costruire 
nel cuore del capitalismo spa-
gnolo i propri organismi di 
classe e di lotta: 1'assemblea 
operaia e le commissionl ope-
raie; ricordiamo infine l'uc
cisione deH'operaio edile Ma
nuel Marquez avvenuta po-
co tempo fa. Ma la realta di 
Barcellona e della Catalogna e 
l'ampiezza del movimento di 
opposizione e la capacita del
le forze democratiche dl co
struire un'alternativa demo-
cratica al franchismo, dando 
vita aU'Assemblea della Ca
talogna, organismo unitario 
che raccoglie. sulla base di 
un programma minimo, tutte 
le forze antifasciste. 

II viaggio del compagno 
Zangheri si colloca nel solco 
dell'azione di solidarieta verso 
il popolo spagnolo che h i nei 
comitato «Spagna Liberal di 
Bologna uno dei suoi punti di 
forza. Infatti e stato proprio 
il comitato a invitare in Ita
lia, poco tempo fa e con il 
patrocinio della Lega per le 
autonomie ed i poteri locali, 
una delegazione - dell'Assem 
blea della Catalogna che ha 
potuto stabilire, partendo dal-
l'Emilia-Romagna, una ser;e 
di rapporti ufficiali con or
ganismi ed enti democratiri 
italiani anche in Toscana ed 
in Lombardia. 

Per questi' motivi abbiamo 
voluto intervistare il compa
gno Renato Zangheri e cono-
scere direttamente da lui 
impressioni e valutazioni po-
litiche sulla situazione socia
le e politica di questa parte 
dello Stato spagnolo che tanta 
importanza ha nel quadro piu 
generale della lotta conzro il 
fascismo in Europa. 

D. Noi sappiamo qoanto 
sia difflcile far capire la 
particolare situazione del
ta lotta, anche clandestina 
ma non solo clandestina, 
in Spagna; cioe, in altre 
parole, 1'aspetto della ap-
narente «liberalizzazione » 
del regime. Qnal e la tua 
opinione al riguardo? 

R. «C'e in effetti in Spa
gna una parvenza di libera
lizzazione. Si possono trovare 
in libreria alcuni scritti di 
Marx, pubblicati da case spa-
gnole o in Messico. e stato 
tradotto qualcosa di Gram-
sci; ora c'e una nuova stret-
ta di freni. mi hanno detto. 
e operc di Marx sono state 
vietate. Nelle biblioteche spe-
cializzate sono accessibili ri-
viste e libri stranieri, ed e 
ricercata e discussa con in
teresse acuto la letteratura 
marxista. A questo contraddi-
ce perd un elemento repres-

Baracche in un quartiere di Barcellona 

sivo molto pesante. Cid che 
colpisce di piu e la difflcolta 
del passaggio dalla dlscussio-
ne all*azione: gli studenti, gli 
intellettuali discutono fra lo
ro, con grande impegno. Ma 
appena sei preso dalla polizia 
per aver scritto su un mu-
ro, vienl massacrato. Cosl e 
accaduto ad uno studente, che 
la polizia ha picchiato fino 
a produrgli una nefrite trau
matica. Un medico, che ave-
va potuto visitarlo. ce ne ha 
riferito in un incontro clan-
destino ». 

D. Quali ti sono sembrati 
i caratteri • che diffcrcn-
ziano la situazione della 
Catalojpia da quella pin 
generale della lotta in Spa
gna? 

R. «Gli intellettuali in Ca
talogna sentono particoLir-
mente, oltre i datl del.a si
tuazione generale, la mancan-
za di ogni possibilita di espri-
mere i propri caratteri na-
zionali. Nelle scuole pubbliche 
non si insegna il catalano. II 
regime ha compiuto un'opera 
sistematica di snazion^hz^-
zione. Per questo la consena-

MOSTRA ANTOLOGICA A NAPOLI 

L'ARTE DI EMILIO NOTTE 
Dalle lontane esperienze deiravanguardia agli ultimi dipinti ispirati ai temi 
della violenza e della guerra e realizzati con un linguaggio crudo e solenne 

Nostro servizio 
NAPOLI, maggio 

Una piccola ma assai signi-
ficativa mostra antologica di 
Emilk) Notte e staU aKestita 
dalla galleria «Schettini». 
una delle piu spaziose ed at-
trezzate di Napoli. Si tratta 
di una quarantina di opere di 
notevoli dimensioni che dan-
no un tracciato abbastanza 
preciso del cammino percor-
so dal vecchio ma sempre 
valido pittore pugliese-napole-
tano negli anni del secondo 
dopoguerra. Attento ai fatti 
della storia e sensibile al mes-
saggio delle idee di progres-
so e socialLste. Notte non ha 
mai abbandonato la sua po
sizione di artista impegnato c 
responsabile; posizione che ha 
fatto di lui. nel corso dei lun-
ghi anni di insegnamento alia 
Accademia di Belle Arti di 
Napo!!, un vero maestro. 

Ma la vicenda di questo 
artista complesso, oltre che ai 
fatti della vita culturale na-
poletana, si collega stretta-
mente anche alle esperienze 
dell'avanguardla storica; aven-

do egli. quando viveva a Fi-
renze. partecipato da protago-
nista agli ultimi sviluppi del 
movimento futurista. Quelle 
remote esperienze. del resto. 
hanno lasciato una traccia 
stabile sulla pittura di Emi-
lio Notte. il quale ha saputo 
assorbirle, depurandole di t-ut-
ti gli elementi formali e sco-
lastici e travasandole in ncer-
che sempre vive e stimolanti. 

Cosi. la pittura di Notte 
non ha mai avuto nulla a che 
vedere con la squallida onda-
ta del second..* e terzo futu-
rismo. ma ha trovato una sua 
naturalc collocazione nei tra-
vaglio estetico che ha impe
gnato gli artisti italiani piu 
vivi degli ult4mi cinquant'an 
ni. II fatto e che un artista 
che ha la storia di Notte (la 
storia culturale. intendo dire) 
non pud non essere sempre 
presente nel proprio tempo, 
in un modo in apparenza di 
verso da momento a momen-
to, ma, in realta, tenacemen-
te fedele alia propria piu ul
tima natura. 

L'odJerna <t personate n ri-
conferm* autorevolanente que

sti caratteri stabili deU'arte di 
Notte e la varieta unitaria 
delle sue ricerche, II quadro 
piu antico esposto e Ispirato 
alia strage di Melissa e s'inti-
tola « II contadino morto ». Es
so si situa nel momento in 
cui l'artista e stato particolar-
mente interessato ai « mura
ti » messicani e ad una mo-
numentalita popolare, che 
egli raggiunge attraverso una 
essenziale schematizzazione 
delle forme e un preciso equi-
librio di spazi. Alia stessa epo-
ca risalgono altre opere di 
ispirazione neo-cubista, come 
a Acrobati stanch!». «I poveri 
mendicanUn e il bellissimo 
KHtr"tf-> di Mar'^» con la 
sua solida ed originale co
st ruzione piramidale. 

Ma particolarmente <mpor-
tanu sono gli ultimi dipmti. 
ispirati ai temi della violen
za e della guerra e realizzati 
con un linguaggio crudo. in-
tenso e solenne, scandito in 
ritmi composiUvl che ricorda
no 1 grand! cicli pittorici bi-
zanUni. II tema domlnante e 
la crocefissione, svolto con un 
profondo apirito religloso 

con una forza umana. con 
uno sdegno ed una passiona
lita attualissimi. L'uomo cro-
cefisso e individuato storica-
meote come un personaggio 
dei nostri giomi e pud essere 
un vietnamita o un contadino 
brasiliano; un'immagine che 
assume il valore emblemati-
co della condizione di sfrut-
tamento e di opprresione di 
tanta parte deirumanita. Si 
tratta di composizioni di am-
pio respiro, realizzate con 
impeto ed emozione giovani-
li: esse rivelano. nel vecchio 
pittore, il gusto del gioco pla-
stico libero. il felice abbando-
no alia vena, airautomatismo 
e anche alia casualita di certe 
soluzioni pittoriche. Chi di-
pinge. e ama dawero la pit
tura, sa che questi «ab-
bandoni ». questi « giochi 3. co-
stituiscono i momenti ubria-
canti della creazione artisti
ca: irripetibill e misterJosi. 
H piu che ottantenne pittore 
napoletano e aperto, con na-
turalezza, a questo genere di 
emozjoni. 

Paolo Rice) 

zione e l'uso della lingua ca-
talana sono fattori importan-
ti di resistenza al franchismo. 
Ho partecipato ad una assem-
blea illegale di intellettuali e 
quasi tutti parlavano la lin
gua nazionale catalana. In ca
talano si pubblicano libri e 
non solo di letteratura, anche 
di materie economlche e 
scientif iche ». 

D. Non ritieni che possa-
no snssistere pericoli di 
eccessiva considerazioue 
delle particolarita nazio-
nali? 

1 R. « Non mi sembra che in 
questo vi sia un pericoio di 
nazionalismo. Un partito na-
zionalista catalano e attivo 
nell'opposizione, ma i comuni-
sti, i liberali. i cattolici con-
dividono una posizione auto-
nomistica; la Repubbiica ave-
va proclamato l'autononv.a 
della Catalogna. Una . delle 
roccaforti spirituali di questo 
autonomismo catalano e 1'ab-
bazia di Monserrat. Ho incon-
trato il nuovo abate. E7 un 
uomo intelligent^ e coraggic-
so. Abbiamo parlato della 
Spagna e delle condizioni of 1-
la chiesa. Nutre una viva am. 
mirazione per l'opera del cap-
dinale Lercaro. Ritiene che 
una parte della gerarcuta ec-
clesiastica prenda gradual-
mente le distanze da Franco. 
Fautore della autonomia e i! 
Partito socialist* unificato 
della Catalogna, che ha una 
sua organizzazione autonoma 
anche se collegato al Partito 
comunista • spagnolo. Solo 
gruppetti estremistici respin-
gono questo sforzo di identi-
ficazione nazionale. oltre, na
turalmente, ai franchisti». 

D. Hal potato partrripnre 
ad ana assembles illegale. 
Pnoi darci qaalche noti-
zia? 

R. «La riunione, a cui par-
tecipavano rappresentxnn d' 
altre regioni spagno'.e. e sta 
ta per me una occasione pre-
ziosa per conoscere le idee 
ed il modo di Iavorare del
l'opposizione intellettuali. F* 
intanto sorprendente !a s-ja 
ampiezza: circa 400 uemm; 
di cultura si riuniscr.no, d;-
battono per molte ore probir-
mi di lotta, senza che la po 
lizia intervenga, o perche non 
sa, o perche forse sarebbs 
ancora piu grave !o scacoo ae\ 
regime se l'opinione pubb'f.a 
fosse informata di uno sc:o-
glimento e di un arresto in 
massa. La relazione e tenuia 
da un compagno delle Com
mission i operaie: parla d°:-
1'assassinio di Manual Fer
nandez Marquez, l'opera»o 
ventiseienne abbattuto dalla 
polizia durante uno sciopero, 
parla delle plattaforme riven. 
dicative, delle forme di lotta. 
L'orarto di lavoro passa dalle 
44 ore settimanalt dl poche 
fabbrlche "illuminate" alle 
94-se di molt* altre, Vi ai 

aggiungono i tempi di sposta-
mento che a Barcelona, una 
area metropolitana di .i m:-
Honi di abitanti, sono este-
nuanti. I lavoratori !enm.>no 
in fabbrica le riuniom :\\esa-
li collocandosi in alcu.ni cas; 
nei pressi delle macc'aine piii 
delicate e costose perche Jn 
polizia non possa sparare. Gli 
operai di uno stabilimento, 
per protestare contro il licen-
ziamento di 100 compa^ni. si 
sono rinchiusi in una cnlei-a 
finche ne hanno ottemito la 
riassunzione. II rappresentan-
te delle Commissioni operaie 
chiede agli intellettuali soli
darieta materiale e DOlitica. 
Parlano una insegnante. su 
un programma per una scuo-
la pubblica gratuita. lai-a, un 
avvocato, un filosofo. un re-
gista; poi la discussione s. fa 
generale su un progetto di 
documento ». 

D. Una grande asscmhlea 
clandestina e anche un 
Iaogo difficile di ii'con-
tro, per le esperienze di
verse, la difficolta di com-

' prendersi. Qnal era il to-
no dominante? 

R.' a Non si ascoltano, du
rante 1'assemblea discorsi ge-
nerici. frasi, retorica. Colpi
sce la concretezza, lo sforzo 
per individuare obiettivi ir.i 
mediati e possibilt Puo esse 
re una necessita dettata oal-
la composizione politica inol 
to Iarga della assembl^a. £T 
pero anche un segno t!i ma-
turazicne, di serieta. I pie-
senti sono convinti che il mo
vimento operaio e l'asse por-
tante della lotta: siano na-
zionalisti, o sacerdoti, o co-
munisti. E' questo probabil-
mente il punto piu senino. 
Non c'e esitazione in propo
sito. L'operaio, egii strsr-o, 
non ha bLsogno di giustiiica-
re e chiarire la portata gene
rale di quello che dice, ne 
della sua partecipazione aUa 
assemblea. Gli sembra, ed c. 
un fatto naturale. E' molto 
giovane, parla catalano. Ma 
negli ambienti operai e piu 
frequente l'uso del castigllano, 
essendo numerosi gli immi-
grati da altre regioni. Ada 
classe operaia spetta una fun
zione di guida e di av.ingu.tr-
dia, ed essa la esercita bat-
tendosi alio scoperto, e non 
senza grave sacrifick). Ma la 
assemblea da la misura della 
profondita della opposizione 
negli ordini professionali, nel
la letteratura, nella scuoia. 
Operai e intellettuali duvjuto-
no con una semplicita e una 
freschezza che conquista; si 
sente in tutti il present itnenio 
di una liberta a lungo desi
derata e per la quale molto 
ancora si deve operare, mo 
che non e lontana». 

D. Qnall altre > forze si 
\ oppongono al regime oltre 

alle forze pepolari e agli 
. . latelleUaali? 

R. «C*e una opposi/ione 
della borghesia, piu o meno 
legata aU'Assemblea della Ca
talogna. E' una borghes:a col-
ta. liberale, i cui padri fu-
rono qui con la repubbiica, 
ed e liberale in senso piulto 
sto radicale. C'e, inoltre, nel 
mondo degli affari, chi terne 
l'esclusione della Spagna da 
una unita europea, che pero 
sappiamo quanto sia ostaco-
lata proprio dalle inimicizie 
delle grandi societa p dalle 
contraddizioni del capitalismo. 
Vorrebbero avere maggiori 
contatti con l'Europa e pre-
sentare il paese in maniera 
piu rispettabile. Frena questa 
tendenza, fra 1'altro, la pre-
senza massiccia di cap: tali 
americani. Ma non c'e dubbio 
che una iniziativa di libera
lizzazione sarebbe gradita a 
determinati gruppi di borghe
sia finanziaria e industriaie, a 
centri di industria culturale, 
che hanno avuto, nel generale 
sviluppo del capitalismo. una 
notevole espansione. C'e qual
cosa di " gattopardesco ' in 
queste tendenze, e viene com-
battuto dagli antifranchisti piu 
conseguenti. Ma c'e anchs un 
riflesso della generale aspi-
razione alia liberta. a farla 
finita col regime. E" un'asDi-
razione •• che molti ritengono 
ormai urgente esaudire. Si 
vuole evitare che la fine del 
regime, la sua agonia coinci-
da con un'epoca di marasma 
economico oltreche poutico». 

D. La Spagna ha avnto il 
suo boom economico. Qua
li vantaggi pad .ivcrne ri-
cavato il regime? 

R. «I1 regime si e indub-
biamente giovato del ciciO 
espansivo dell'economia, che 
e do\-uto. d'altra parte, a cau
se internazionali, ed ha cono
sciuto recentemente pause e 
ensi. II capitalismo si e svi-
luppato. come da noi. in mo
do tumultuoso. creando con-
centrazioni inumane di lavo
ratori, di fabbriche, di abita-
zioni. Barcellona e la citta 
piu densamente abitata d'Eu-
ropa e il disordine urbanisti-
co e maudito. Altre region:, 
come il sud. sono state la-
sciate nell'ibbandono o pri
vate delle migliori energ.e. La 
distorsione dei consumi. in im 
paese ancora poverissima di 
servizi collettivi, e impressio-
nante. Consumismo all'ameri-
cana e poverta e arretratezta 
mediterranea si mescolano in 
modo penoso e stridente. Ma 
e da tener presente, comun-
que lo si giudichi, il fatto 
che noi siamo stati abituati a 
collegare il fascismo con una 
prolungata fase di stagnaz.o-
ne economica, il che ha ;m-
presso al fascismo italiano al
cuni connotati. che II fascismo 
spagnolo non ha, o ha in par
te perduto: ad esempio, 1 im-
miserimento della piccola bor

ghesia, la disoccupazlone di 
massa, ed anche alcune ver-
sioni ideologiche, " proleta-
rie ", deH'imperialismo ». 

D. Ti e stmbrato di rilc
vare altre differenze ri
spetto al fascismo ita
liano? 

R. « Un altro fattore dl di
versity che sta emergendo 
con grande evidenza, e la 
mancanza, o la debolezza, In 
Spagna, delle organizzazloni 
di massa del fascismo. La Fa-
lange 6 in crisi. Non vi sono 
consistent! associazioni gio-
vanlli, femminili, del tempo 
libero, sportive, capaci di di-
sciplinare 11 popolo e di col-
legarlo al potere. A questo 
modo la repressione acquista 
carattere piii aperto, ed e piu 
isolata. In parte, a questa 
assenza «organizzativa» si 
supplisce con la manipolazione 
deH'informazlone. Stampa, ra
dio, televisione assolvono, in 
certa misura, il compito che 
da noi svolsero le associazio
ni di massa fasciste. La di-
sinformazione e sistematica, 
ma viene attuata con abilita. 
Si e, ad esempio, molto scrit
to e parlato di Picasso per 
la sua morte. Lo si a esal-
tato come genio della Spa
gna. Si e perb messo in om-
bra il suo antifascismo, pun-
tando su trenta anni e piii 
di ignoranza e silenzio. Ma 
Picasso e vivo nel cuore de
gli intellettuali spagnoli. Ce
ra nella vetrina di una galle
ria d'arte, nel centro di Bar
cellona, una rosa rossa sul 
suo ritratto: toccante omaggio 
e riconoscimento. Ora il re
gime rivendica, impudente-
mente, la proprieta di « Guer
nica » fidando sulla ignoran
za dei fatti da parte di mol
ti, e magari contando di at-
tribuire la responsabilita dei 
bombardamenti ai repubbli-
cani. Non si e tentato un mo-
struoso falso per coprire la 
colpa dell'uccisione dl Garcia 
Lorca? Per questo oggi la 
Spagna ha bisogno, anzitutto. 
di liberta. Perche si parli 
e si sappia. Ogni partito poi 
condurra la sua battaglia in 
un quadro democratico ». 

D. Che cosa si pensa dcl-
l'ltalia e del nostro lave 

,. ro di solidarieta? 

R. « Grande e 1'interesse per 
il modo come conceplamo in 
Italia una democrazia che non 
sia meramente rappresentati-
va, per 1'articolazione regio 
nale dello Stato; molte do-
mande mi sono state rivoltc 
a proposito dell'esperienia dei 
quartieri a Bologna. Si pensa 
insomma al domani con fidu-
cia, lo si prepara. II nostro 
impegno e di essere vicini al 
popolo spagnolo, con spinto di 
internazionalismo, cioe di ao-
stegno della sua causa e d: 
rispetto deU'originali^a della 
sua ricerca e della sua lotta. 
Accogliendo ufficialmente a 
Bologna, Firenze e Milano i 
rappresentanti dell'Assemblea 
della Catalogna, abbiamo, 
credo, contribuito a dare ri
lievo alia legittimita di que
sta espressione genuina del 
popolo catalano. C'e da augu-
rarsi che il grado di unita 
raggiunto in Catalogna s: 
estenda al resto della Spagna. 
e che la democrazia spagnola 
sappia individuare ed estirpa 
re le radici del fascismo». 

f. m. 

A Roma 
il 17 maggio 

Finaugurazione 
della mostra 
di Morandi 

Centoventi opere, ottant? 
incisioni, e un vasto gruppo 
di acquerelli e disegni, saran 
no esposti dal 17 maggio al 
17 agnsto nella Galleria nazio
nale d'arte moderna, nella 
prima retrospettiva «roma-
na» dedicata a Giorgio Mo
randi. 

L'inaugurazione ufficiale del
la mostra e stata fissata per 
il 17 maggio; vi interverra 11 
Presidente della Repubbiica, 
sotto il cui patronato e posta 
l'iniziativa. L'apertura al pub-
blico e prevista, invece, per II 
giorno 18. 

Oltre a costituire una cele-
brazione nazionale del gran
de artista scomparso (1890-
19G4). la mostra permettera 
di raccogliere per la prima 
volta in Italia 1'opera com
plessiva di Morandi. Tra 1'al
tro. sara esposto il suo primo 
paesaggio. datato 1910, e l'ul-
timo, dipinto nel 1963, poco 
prima della morte. Saranno 
esposte rare opere giovanili. 
una tela del 1914 vicina al fu-
turismo, la produzione meta-
fisica del 1918-19. Oltre ai pae-
saggi del 194043 e gli acque
relli del dopoguerra. sara 
esposto un gruppo di disegni, 
e il «corpus» di 80 acque-
forti, le cui lastre sono state 
donate alia calcografia nazio
nale. 

Per l'allestimento della mo
stra, la Galleria nazionale dfl 
arte moderna ha proweduto 
a raccogliere le molte opere 
da collezioni oubbliche e pri
vate, italiane e sWanto*. 
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