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A trent'anni dalla morte 

I giorni di 
Giaime Pintor 

Una personalila d'eccezione, desfinata a rimanere simbolo di un momenfo deci-
si'vo della nostra storia: nella sua rigorosa scelta la presa di coscienza della 
vanifa di una cultura che non sappia metfere in primo piano I'impegno civile 

Ricorre oggi II trenteslmo 
annlversario della morte di 
Giaime Pintor. A Castelnuovo 
al Volturno, in provlncia di 
Isernia, la localita dove Giai
me cadde combattendo ccntro 
i naztlasclsti, si tiene una ma-
nileslaiione che ne ricorda II 
facrliicio. Vi prenderanno parte 
rappresentanze del partiti an
tifascist), ciponentl della cul
tura, amminislratori, delegazio-
ni del slndacati e delegation) 
itudentesche. Lucio Lombar-

. bardo Radice terra II dlscorso 
commemorative A cura della 
lederazione comunisla di Iser
nia esce una antologla di icrit-
ti di Giaime Pintor con alcune 
testimonianze sulla sua vita e 

- sulla sua opera. Pubblichiamo 
qui di seguito la testimonianza 

, di Lucio Lombardo Radice. 

I giorni della vita di Giai
me Pintor sono racchiusi nel 
breve arco di ventiquattro an-
ni: 19191943. Purono giorni 
lntensissimi, luclfil, o'perosi, 
ricchi di risultati che dura-
no. Perche, a distanza di 
trenta anni dalla sua morte. 
ricordiamo Giaime non solo 
per la scelta rigorosa e ge-
nerosa che lo condusse al 
rischlo e al sacrificlo (scel
ta giustamente divenuta em-
blematica per la chiarezza 
con la quale Giaime la mo-
tivo e la visse); lo ricordia
mo anche per tutto quello 
che egli e stato e che ha 
fatto prima di ouella scelta 
e di quel sacriflfio. Al llmi-
te. potremmo dire che di 
quel giovane ventiquattrenne 
morto trenta anni fa noi par-
leremmo ancora. oggi, per 
quello che aveva rappresen-
tato prima del dieembre del 
1943, anche se il suo desti-
no fosse stato diverso. 

Una vita d'eccezione, una 
personality eccezionale. Que-
sta constatazione non pu6 
non essere il punto df imr-
tenza di un discorso su Giai
me: ma occorre scavare. In-
nanzitutto. e da dire che una 
personality eccezionale — per 
ingegno. equilibrio. armonia 
— si e sviluppata in un am-
biente eccezionalmente favo-
revole, ha avuto possibility e 
occasioni spectali nel breve 
corso della sua vita. 

Tl padre e la madre di 
Giaime erano personality for-
ti e geniali. Giuseppe («Pep-
pino») Pintor era il minore 
di cinque fratelli di una an-
tica e nobile famiglia sarda: 
Prancesca detta « Cicita ». For
tunate Luigi. Pietro. Rimasto 
orfano • in tenerissima eta. 
Giuseppe fu «tirato su» con 
severo affetto dalla sorella 
grande, che dedico Intera-
mente la vita al fratelli. ac-
quistando presso di < loro 
una autorita erandissima. Fu 
— credo — proprio per una 
decisione della sorella (che 
trovava del resto giustiflca-
zione nelle difficili condiz'.o-
ni del «collettivo» del fra
telli Pintor) che GiusepDc. 
con la morte nel cuore. fin! 
con lo scegliere la carriera 
della burocrazia ministeria-
le Calto funzionaro al Mini-
stero del Lavori Pubblicl 
morira nel 1941). rinunciando 
a trasformare In professlo-
ne la grande passione della 
sua vita, la musica. Non se 
ne dtede mai pace. La musi
ca era dawero la sua vita 
autentica. 

Un'intensa 
stagione 

La madre di Giaime, Ade
laide («Dede»> DoreT di fa
miglia sarr'a ma cresciuta a 
Firenze, era donna vivacis-
sima anche lei. • di ingegno 
prontlssimo e arguto, ma piu 
equilibrata del suo Peppino, 
che aveva sposato dopo un 
lungo, romantico e contrasta-
to fidanzamsnto. e dal qua
le avra quattro fiali (dopo 
Giaime: Silvia, Luigi, Anto-
nietta detta <i Nennetia »i. nel-
l'arco di una lunga, intensa, 
devota vita coniugale. Dede 
si dedichera esclusivamente al 
figli — come allora usava an
che nelle famiglle piu illumi
nate della « intellighentsia n — 
ma trovera modo, nei ritagli 
di tempo, di scrivere Hbri e 
racconti per Hnfanzia 

Trasferiti a Cagliari da Ro
ma (dove Giaime era nato 
nel 1919). quando il primoge-
nito era ancora molto picco
lo, Peppino c Dede Taociaro-
no cresc**ro ; joro fign in mol-
ta liberta. cosa che allora, con 
piu verde e tanto meno traf-
fico. era piu facile cne non 
ogai, specie in una cittadina 
come Cagliari dove tutti co-
noscevano * i Pintor» e nel
la quale quindi veniva sempre 
esercitato un discreto con-
trollo indiretto sulla a banda » 
della quale Giaime era mem-
bro. e piccolo dirigente. Nel 
tempo stesso, condussero in 
medo naturale il primogenito 
(che manifestava sin dai pri-
mi anni di vita una vivaci
ty intellettuale fuori dal co-
mune) al gusto per la lettu-
ra. per la musica. per le arti, 
ne esaltarono la curiosita per 
g'i uomini e per il mondo 

Quando pero Giaime arrivd 
agli anni del liceo. P^poino 
e Dede, con Iucido e disinte-
r*""s3fo * Tf "tto. ^o-^-'-j^'o ' 
•he a questo loro figliolo co-
si al di sonra del comune. 
occorreva offrire un terreno 
e un orizzonte assai p:u va-
sti. Giaime si trasferi percid 
a Rcna. ospite nella casa di 
via Tpzzoll di zio Koriunato 
e zia r>r;fa. e si jscrisse al 
vicino Liceo « Mamlani » a via-
le HAH» MiHzie. 

Via Tazzoll, « casa Pintor ». 
II salotto di Cicita e Fortu
nate che o<mi's,Ta era aper-
to agli amici che avevano de-
siderio di incontri, fu uno 
dei centri cultural), e anche 
politici, pi'i interessanti della 
Roma degli anni trenta. For-
tunato. gia «normalista» a 
Pisa, era il blbliotecario del 

Senato: rimasto scapolo, vlve-
va con la sorella Franc esc a 

I due fratelli, molto uni-
ti, avevano tuttavla tempera
ment! oppostl. Le battute di 
Cicita lasciavano il segno (di 
piii, la signorina Cicita le co
se non le mandava a dire per 
interposta persona); Fortuna-
to invece era Tuomo piu gen
tile e discreto e rispettoso di 
tutti che io abbia mai cono-
scluto. Casa Pintor era un 
singolarissimo «punto fran
co), per 11 quale passava-
no e nel quale si incontra-
vano uomlnl (tutti notevoli) 
dei piii diversi orientamenti. 
Ci capitavano ognl tanto I 
due - esponenti della cultura 
liberale passatl al fasclsmo: 
Giovanni Gentile e Gioachi-
no Volpe. Ma amico di «zio 
Fortunato » era anche il sena-
tore Benedetto Croce, e mol-
ti crociani dichiaratl (qualche 
volta forse Croce stesso nei 
suoi viaggi a Roma) andava-
no a casa Pintor. Vi si in-
contravano pol storici, filoso-
fi. letterati: Fortunato, che ha 
lasciato pochissimi scritti suoi. 
era generosissimo di aiuto 
(la sua erudizione era sconfl-
nata) per gli uomlnl di cultu
ra che avevano ricerche in 
corso. 

Andavo molto spesso, al-
meno due volte alia settima-
na. la sera a casa Pintor con 
mio padre, Giuseppe Lombar
do Radice. amico di Fortuna
to sin dalla «Normale» dl 
Pisa, antifascista, e come il 
vecchio amico depresso, sen-
za speranze di una vicina cri-
si della dittatura. Ci trova-
vo Giaime. piu giovane di me 
dl tre anni, ma a quell'eta 
tre anni contano: io ero gia 
un universitario, lui ancora 
un liceale. 

Questo straordinario «licea
le » assorbiva con prontezza 
tutte quelle impalpabili cose 
che si acquisiscono solo nel 
contatto diretto con un am-
biente: retroscena della poli-
tica e della cultura, miserie 
e grandezze, contraddizioni 
di uomini che altri vedevano 
soltanto recitare sul palcosce-
nico. II « ragazzino » di sedicl 
o diciassette anni veniva trat-
tato alia pari perche era alia 
pari, sotto molti aspetti, di 
intellettuali famosi. Tutto cio 
avveniva « familiarmente », e 
non • produceva percio com-
plessi di vanita: Giaime, pie-
namente consapevole del suo 
valore, ambizioso in senso co-
struttivo, re.=tava un caratte-
re quanto mai sano, si impe-
gnava nelle partite di tennis 
o nelle Drime awenture amo-
rose con semplicita giovani-
le. Sempre profondo, non fu 
mai complicato o peggio «con-
torto» come produttore di 
cultura: ogni riga che ci ha 
lasciato e limpida. 

Gli anni romani di Giaime 
(Li-eo, pol Universita; Giu-
risprudenza, ma senza pas
sione) sono, pressapoco, gli 
anni che vanno tra la guerra 
d'Africa e l'ingresso dell'Ita-
lia nelia seconda guerra mon-
diale. Sono la breve, ma in-
tensissima stagione della aro-
duzione culturale di Giaime. 

Ho parlato finora soltanto 
di «casa Pintor». Ma non e 
l'unico centra del quale Giai
me fa parte. Ci sono altre ca
se: quella dei Mazziotti. quel-
la dei D'Amico, quella dei Ka-
menetzky, nelle quali Giaime 
«scopre mondo», allarga e 
completa il suo orizzonte: 
e'e il «Soviet romano» (l'e-
spressione scherzosa di Giai
me), nel quale Giaime si ri-
fiuta di entrare — ne ripar-
leremo — ma che frequenta. 
godendo la piena fiducia di 
Alicata, di Natoli. di altri de-
stinati a emergere come po
litici. - C'e 1'ambiente degli 
studenti tedeschi. -ebrei o an-
tinazisti, che trovano in Ita
lia un rifugio tra il 1934 e 
il 1938, fino a che Mussohni 
non li costringera a un se-
condo esiiio: e una fonte mol
to importante della scoperta 
che Giaime fa della lingua e 
della letteratura tedesca. Giai
me riesce a essere elcmento 
centrale di molti ambienti, 
senza essere assorbito da nss-
suno. C'e, in questa sua mul-
tilateralita. anche la capaci-
ta di organizzare la propria 
giornata in maniera scieiitifi-
ca, cronometrica e insieme 
generosa. (Quando Giaime li 
faceva una visita di venti mi-
nuti. non ti accorgevi che 
quei venti minuti erano * pia-
nificati », forse perche Giaime 
era Giaime, riusciva a con-
densare tempo, cosi come riu
sciva a sintetizzare idee). 

II passaggio dalla cerchia 
privata a quella pubblica av-
viene per Giaime in modo 
naturale. Entra nel nucleo 
redazionale di Oggi (Arrigo 
Benedetto, cosi come entra 
nel « Senato » di Einaudi (con 

j Pavese, Ginzburg, Muscetta), 
senza nessuna a forzatura». 
sempre «alia pan » con gen
ts anziana e famosa, lui gio-
vanissimo. 

Non voglio aggiungere com-
mento akuno agli scritti -he 
qui si pubblicano: U Iettore li 
giudichera. e credo li ammt-

,L rera, per quello che sono. Vo
glio qui solo sottolineare che 
dictro alia apparente facilila 
d?l saggio, del corsivo. della 
tn>.''uz.one, della poesia c'e 
stata una serena ma fermU-
sima disciplina . di lavoro. 
Giaime, lo ripe to, e stato uno 
degli «organizzatori del pro
prio tempo » - piu , efficient! 
che :o abbia mai conosciu-
to; la sua efficienza non era 
pero mai alienazione nel 
proprio lavoro, non impediva 
mai la sua totale dlsponibili-
ta nei momehti di e-
mergenza. 

Giaime, fin dagli anni 11-
ceali, aveva dt fronte a si 
un programma di vita e di 
lavoro chlarissimo. II fpsci-

smo gli repugnava lntlma-
mente, ma non voleva farsi 
bruciare dalla cospirazlone an
tifascista. Non voleva « andare 
in galera », ce lo dlceva schiet-
tamente e lucidamente. Ci 
aiutava in molt! modi (Impe-
gnandosi in verita via via sem
pre di piu, con l'inasprlrsi 
della lotta), ma senza mai 
entrare egli stesso come pro-
tagonista nella cosplrazione. 
Riteneva tutto sommato piu 
Importante, anche per la cau
sa antifascista, che egli diven-
tasse un uomo di cultura dl 
primo piano, che conquistas-
se la possibilita legale di eser-
cltare una Influenza formatl-
va larga e pubblica, anziche 
restringere la propria vita in 
una testimonianza che egli 
rispettava moralmente ma 
giudicava (nel suo caso alme-
no) non produttiva. 

La sua, in verita, era una 
posizione instablle, e contrad-
dittoria. Non poteva reggere di 
fronte al preclpitare degli av-
venimenti. Rlchiamato alle 
armi, fece parte dello Stato 
Maggiore (Commissione dl ar-
mistizio colla Francia), dopo 
la morte nel 1940 in un Inci-
dente aereo, ancora non ben 
chiarlto, dello zio Pietro, uno 
del massimi esponenti del-
l'antifascismo nell'Esercito. 
Giaime. di fatto, gia molto 
prima del 25 luglio 1943, de-
ve essere considerato un ml-
litante attivo della cospirazlo
ne antifascista, anche se lui 
stesso non ne ebbe piena 
consapevolezza. Divenne as
sai Intensa la sua azione dl 
cohegamento tra Torino e Ro
ma, tra diversi gruppi antifa
scist!, tra i militari e i po
litici che cominclavano a pen-
sare in termni operatlvi al-
l'abbattimento del fasclsmo. 

I suoi 
compagni 

Nel' tempo stesso, Giaime 
dlvlene nel fatto un militan-
te del PCI; per lui non cl so
no dubbl, i comunlsti sono 
il suo punto di riferimento, 
sono i suoi compagni. Cosi. 
quando il 27 luglio 1943, in-
viato dal Centra interno di Mi-
lano-Torino del PCI, Giorgio 
Amendola arrlva a Roma, tro-
va in Giaime uno dei compa-, 
gni piu preziosl; i?lu informa-
ti, piu lucidi, piu capaci di 
aiutarlo nella drammatica si-
tuazione dl « ritardo » dell'an-
tifascismo. La scelta partigia-
na, la lettera al fratello Lui
gi, sono chiare prese di co
scienza di cio che era gia 
avvenuto in lui. I giorni dl 
Giaime si chiudono, egli e de-
stinato a rimanere il simbo
lo di un momento, e insieme 
1'emblema di una scoperta 
permanente: quella della va
nita di una cultura che non 
sappia mettere in primo pia
no I'impegno civile. 

Molti dei valorosi che nella 
Resistenza si sono gettati, e 
che dalla lotta armata sono 
usciti vivi, non hanno nel se
guito dato contributl di pri
mo piano: sono stati, per co
si dire, uomini di una sta
gione. Credo di poter affer-
mare con sicurezza, seguen-
do il metodo della lucida ana-
lisi dei fatti caro a Giaime, 
che Giaime, se fosse soprav-
vissuto, sarebbe stato un « uo
mo per tutte le stagioni». 
II rimplanto per la sua per-
dita, sempre cocente nell'ani-
mo degli amici anche dopo 
un arco di tempo piu lungo 
ormai dei giorni della vita di 
Giaime, non e un fatto solo 
privato e affettivo; e anche 
il dolore che egli non abbia 
potuto dare al nostra paese, 
e alia cultura europea, il tan
to che certamente avrebbe 
dato. • • •? 

L. Lombardo-Radice 

La Comunita dei nove dopo la guerra nel Medio Oriente 

> e minori> in 
La crisi del petrolio sottolinea che alPinterno della CEE perdura una lotta serrata per I'egemonia - Nel groviglio dei 

contrast! Iltalia stenta a trovare una sua collocazione -Come ha detto Bumedienne, bisogna rivalutare i rapporti con il 

mondo arabo, che non e solo un serbatoio di fonti energetiche ma «una grande comunita umana gelosa della sua dignita» 

i Se 6 vero che i paesi del
la Comunita' non ' sono colpi-
ti alio stesso modo dalla cri
si energetica, non dobbiamo 
tuttdvia ingannarci: in real-
ta la crisi ci colpisce tutti e 
nessuno di noi ba il diritto 
di lasciare solo I'altro con i 
suoi problemi. Accettando lo 
indebolimerJo di un paese, 
noi indeboliremmo tutti gli 
altri». Forse mai fino ad ora 
dall'interno dell'Europa a no
ve era venuta una diagnosi 
cost drammatica. C'e voluta la 
< penuria » del petrolio per ar~ 
rivarci. Pronunciando le pa
role che abbiamo riportato, 
il Cancelliere della Germania 
federate, Brandt, intendeva 
porre il governo francese, al 
di la dei cast dell'Olanda, da-
vanti alle sue responsabilita 
comunitarie e I'intera Comu
nita davanti alia necessita di 

un atteggiamento concordato. 
Ventiquattr'ore dopo egli e 
ripartito da Parigi senza aver 
raggiunto ne Vuno ne I'altro 
obbiettivo. 

II - vuoto in cui il suo di-
sccrso e caduto indica lo sta
to di confusione e di ambi
guity che regna all'interno 
dell'Europa a nove a due set-
timane dal « vertice » di Co-
pe"naghen. La Francia — si e 
detto — intende andare avan-
ti tenendo conto soltanto dei 
suoi interessi, cioe affrontan-
do i problemi dall'angolo vi-
suale francese. Ma gli altri 
due « maggiori » della Cee — 
la Germania occidentale e la 
Gran Bretagna — cosa stan-
no facendo di diverso? 

L'ultima testimonianza, in 
ordine di - tempo, e venuta 
dalla riunione segreta dei cin 
que ministri finanziari dei co-

siddetti € paesi piu ricchi del 
mondo »: Stati Uniti, Giappo-
ne, Gran Bretagna, Francia, 
Germania occidentale. Cosa si 
sono detti? E perche i tre 
« maggiori* della' Coynunita 
si sono arrogati il dirit
to di partecipare ad una 
tale riunione non solo sen
za minimamente consultare 
gli >• altri ' ma senza nep-
pure > informarli? La realta 
che emerge da questi due epi-
sodi & evidente: la famosa 
«Europa che parla con una 
voce sola » e ancora molto 
lontana. Brandt ha un bel 
proporre un <r governo • quro-
peo » e Pompidou la istituzio-
nalizzazione dei, « vertici » o 
t « vertici » di emergenza. Son 
passi avanti, certo, verso una 
qualche coesione politico, del
la cui necessita tutti si ren-
dono conto. Ma si tratta di 

L'lTALIA SOTTO ZERO 

La prima ondata di freddo ha colpito I'ltalia provocando un calo della femperatura consi
derato eccezionale. Questa fotografia scattata in Val Serina in provincia di Bergamo mostra le 
stalattiti di ghiaccio che si sono formate nel corso della notte sulla scar pat a al lafo di una strada 

UNA INIZIATIVA EDITORIALE DELLA CGIL 

PER GLI OPERAISPAGNOLI 
Dieci opere grafiche di Rafael Alberii, Carlo Caffaneo, Carlo Quafffrucci e Alberto Sughi festimoniano la 
sciidarieta deH'anfifaxismo a i : sindacalisfi delle «Comisiones obreras* imprigionati dal regime franchisla 

passi avanti nella costruzio-
ne • dell'involucro e non nel
la definizione del contenuto. 

S'era parlato, qualche tem
po fa, della inevitabilita che 
almeuo per un certo perio-
do VEuropa a nove non po-
tesse essere che una Euro
pa a tre piii sei. Una Euro
pa, cioe, nella quale i tre 
« maggiori », grazie alia loro 
intesa, trascinassero • i sei 
«TTUHori ». Ma anche questa 
prospettiva sembra adesso 
problematica: i tre « maggio
ri » sono ben lontani da un 
accordo organico e duratu-
ro mentre i sei « minori » scal-
pitano di fronte a sbocchi di 
questa natura. Cosa unisce e 
cosa divide i tre «maggio
ri*? Vi e una volonta comu
ne di dar peso e autonomia 
all'Eurapa dei nove. Per un 
verso o per un altro, nessu
no del tre ha rapporti idillia-
ci con gli Stati Uniti. Comu
ne e dunque la volonta di 
trovare le basi di una relazio-
ne nuova che lasci all'Euro-
pa piu ampi marg'mi di azio
ne. Lo si e visto nella crisi 
medio orientate. Tutti e tre 
hanno assunto un atteggia
mento ben definito: «e«trali-
ta, rifiulo di porre a disposi-
zione il proprio territorio per 
i rifornimenti di armi ameri-
cane a Israele, firma del do-
cumento di Bruxelles del sei 
novembre. 

Cosa li divide? La questio-
ne del petrolio e tipica: la 
Germania occidentale e col-
pita dalla « pemiria ». La Fran
cia non ancora. E tuttavia 
Parigi si guarda bene dall'as-
sicurare la propria solidarie-
ta. Si adopera, questo e vero, 
per mantenere I'amicizia con 
questo o quel paese arabo e 
per estenderla ad altri. Ma 
in nome della Francia, non 
dell'Europa a nove. Qui non 
si tratta, ovviamente, di sta-
bilire chi ha ragione e chi ha 
torto: Francia, Germania oc
cidentale e Gran Bretagna ap-
partengono al « mondo dei lu-
pi», come dice il senatore 
Mansfield. Si tratta soltanto 
di mostrare come stanno le 
cose. Vediamo altri esempi. 
Gli Stati Uniti hanno chie-
sto un aumento considerevo-
le delle spese tedesche per il 
mantenimento delle loro trup-
pe nella Germania occidenta
le. Tutti e tre i x maggiori» 
insistono perche questa pre-
senza venga prolungata. Ma 
quando si tratta di accollar-
sene il costo, subito emerge il 
contrasto. Parigi e Londra fan-
no valere Vargomento che ta
li truppe servono prima di 
tutto a « garantire la sicurez
za » della Repubblica federa
te. Bonn replica che la c ga-
ranzia americana» vale per 
tulta I'Europa e che il costo 
di essa, percio, va ripartito. 

Le prossime 
scadenze 

I fascist i spagnoli, con uno 
dei loro soliti processi-farsa, 
stanno per processare dieci 
sindacalisti delle Comisiones 
Obreras, coragglosi difensori 
dei Iavoratori spagnoli. II re
gime franchista vuole fare 
presto, ha paura" della pro 
testa che cresce e della so-
lidarieta mternazionale. Ben 
trentamila persone. in Spagna. 
non hanno avuto paura, si so 
no esposte firmando una pe-
tizione per ramnistia ai de
mocratic! spagnoli e contra 
la tortura praticata nelle car-
ceri e che e stata consegnata 
a Carrero Blanco. 

II processo porta il numero 
1001. C'e la minaccia di 126 
anni di carcere per «asso-
ciazione illegale * contra i sin
dacalisti Camacho, Saborido, 
Sartonus, Garcia Salve, Soto, 
Zapico, Acosta, Costilla, Za-
mora e Santiesteban. Una lar-
ghissima, appassionata solida-
rieta con i sindacalisti, con 
i Iavoratori spagnoli va ere 
scendo in Italia. Oggi a Iiu-
logna si tlene una grande 
manlfestaztone per la liberta 
dei iavoratori spagnoli nel COP-
SO della quale parlcra il se-
gretario della COIL Lama. 
* Una forte testimonianza del
la solidarieta degli artlstl con 

la Spagna antifascista e stata ! gnola e una ferita aperta. 
ofierta. a Roma, martedi scor- I Per i giovani artisti italiani 
so. alia -libreria Croce. dove I > ha lo stesso vaiore di pre-
e stata presentata l'edizione 

• grafica «1001 Processi'di Spa
gna » dedicata dal poeta e 
pittore Rafael Alberti e dai 
pittori italiani Carlo Cattaneo, 
Carlo Quattrucci e Alberto Su
ghi ai sindacalisti imprigio
nati e che vena vendula a fa-
vore delle Comisiones Obre
ras. 

Hanno par'ato Vittono Vi-
dali, Ieggendario comandante 
del Quinto Reggimento repub-
blicano, Carlo Levi e Aldo Bo-

' naccini della CGIL cui si deve 
I'iniziativa editoriale. Vidali 
ha scritto la pre^ntazione 
della cartella ricordando la 
lunga lotta. che mai e ve
nuta meno. dei comunlsti ita
liani per la Spagna antifa
scista e repubblicana, e quan
to e come questa Spagna sla 
stata nel cuore e nei pensler! 
di piu generazioni di antlfa-
scisti. di intellettuali. di arti
st!. 

E* una grande, magnifica 
verita. La Spagna repnbblica-

' na e stata, e una bandlera 
splendida della cultura con-
temporanea e intemazlonale, 
e una presenza tragica che 
ha radlci nelle piu diverse.ri
cerche artisticne e poetfehe. 
Fer la* cultura,-per Tarte 

sente che la lotta antimperia 
Iista del Vietnam o la lotta 
antifascista in Grecia, Tn Cile, 
in Portogalk), in Turchia. Non 
c'e, forse, altra tragedla sto- ! 
rica di un popolo, che sia 1 
stata sentita cosi profonda i 
m<:nte come q m.a ae..-i o.ja | 
gna dalla cultura contempo-
ranea. Si pud dire che l'idea ! 
e I'esperienza stessa del mo-
demo In arte e in letteratura 
abbiano molte radici nella i 
Spagna repubblicana e nella ! 
lotta contra il fascismo sou- • 
gnolo. 

La cartella' « 1001 Processi • 
di Spagna* e tirata in cento : 
esemplari • nel formato di j 
cm. 50 per ™- Oltre ai tesio : 
di Vidali contiene una lettera ' 
delle Comisiones Obreras con ; 
la quale si ringraziano i com- I 
pagni e gli artisti per la loro j 
sciidarieta. Raphael ' Albert: 
per la cartella ha realizzato 
una litografia ~a quattro co-
Ion: ha scritto-dipinio, con la 
sua tipica calligrafia figurata, 
due strafe della sua famosa 
poesia sul Quinto Reggimento 
repubbllcano scrit ta nel "36 e 
dedicata a) comandante Car
los. In questa llto te parole 

' sono dlventate vele e bandiere 
- a marcianti», llnee - di forza 

rosse verdi azzurre, giolOiO 
esercito di vocali e consonanti 
in cammino con rlnnovata e-
nergia repubblicana e rivolu-
zionarla. . ~ <• - *• • 

Carlo Cattaneo ha inciso, 
aH'acquaforte e all'acquatin-
ta. tre lastre varianli un mo-
tivo figuratlvo. « Guernica 1937 
— Milleuno 1973 ». Ha ripreso 
tre frammenti del quadra di 
Picasso sul bombardamento 
di Guernica e, sul fogll, li 
ha combinati con un pattico 
lare di occhl sbarratl su una 
realta che contmua. Carlo 
Quattrucci ha pure tre inci-
sioni: cRitratto del ooman 
-lante Carlos», »Riror.^o di 
Belchito » e «El Caudillo». 

Ciascuna immagtne contrap-
pone 1'impronta vera d'una 
mano alia figura incisa: la 
energia di Carlos, il bombar-
diere Stukaa, la testa del dit-

E ancora. I francesi e in 
una certa misura anche gli 
inglesi pensano che si debba 
accelerare il processo tenden-
te a dotare I'Europa occiden
tale di una forza di difesg 
comune. Ma vogliono che cio 
avvenga nel quadra di una 
organizzazione, VUEO, che a 
suo tempo e nata per eserci-
tare un controllo europeo sul 
riarmo tedesco. La Germania 
occidentale, naluralmente, ri-
fiuta. In realta Londra e Pa
rigi intendono condizionare 
sia - la politico atlantica sia 
la politico verso Vest della 
Germania federate. E cio per 
la evidente ragione che Vazio-
ne di Bonn restringe i mar
g'mi delta Francia e della 
Gran Bretagna nei rapporti 
con gli Stati Uniti come nei 
rapporti con VUnione sovie- J 
tica. 

La Francia, d'altra parte, ha 
un notecole rantaggio sugli 
altri due « maggiori » nella po 
litica mediterranea. E cerca 
di far valere quesio vantag-

j gin senza curarsi degli altri. 
Anche sulle prospettiee della 
ricerca di fonli di energia al 
ternative al petrolio ci si divi
de. La Francia ha deciso di i 
procedere per conto suo, for 
se assieme alVltdlia, al Bel-
gio, alia Svezia e alia Spa 
gna. Gran Bretagna. Germa 
nia occidentale e Olanda fa 
ranno probabilmente per con 

! to loro. 
Cosa viene fuori da questo 

groviglio di contrasti che si 
cerca di attenuare empron 
tando dichiarazioni comuni sul 
la * identita europea »? Vien 
fuori che all'interno delTEu 
ropa a nove prevale tuttora 
una ricerca di egemonia. La 
cerca la Francia, ta cerca la 
Gran Bretagna, la cerca la 
Germania occidentale. E que
sta ricerca delermina tl far-
si e il disfarsi delle intese 

me si sta muovendo? La pro-
testa pubblica di qualche gior-
no fa a proposito della riu
nione semiclandestina dei mi
nistri finanziari dei « cinque 
paesi piii ricchi del mondo» 
riflette abbastanza fedelmen-
te lo stato d'animo di irri-
tazione che regna alia Farne-
sina. Paradossalmente • il no
stra, pur essendo il Paese che 
ha visto meglio di altri la in-
sostenibilita della situazione 
di «non pace-non guerra» 
che caratterizzava il Medio 
Oriente prima' del conflitto 
del Ramadan, e stato ed e 
colpito non meno degli altri 
dalla crisi petrolifera e dalla 
manovra americana che in 
parte la ha determinata. Cio 
e dovuto a una contraddizio-
ne caratteristica della politi
co estera di questi anni: la 
ostinazione a muoversi " «el-
I'ambito della strategia ame
ricana pur avendo a disposi-
zione tutti i dati che ne fan-
no emergere il contrasto pro
fondo con gli interessi ita
liani. 

Un bilancio 
da fare 

11 ministro degli Esteri Mo-
ro che nel corso dei suoi pel-
legrinaggi medio orientali ave
va potuto rendersi conto di 
persona della necessita di una 
iniziativa autonoma dell'Euro
pa si e trovato, cosi, non me
no . degli altri alio scoperto 
quando gli Stati Uniti hanno 
deciso di affrontare « a cal-
do» la situazione, ovviamen
te nell'ottica della loro stra
tegia globale. Adesso alia Far-
nesina si piangono — per 
cosi dire — lacrime amare 
sul tempo perduto. Ma quali 
conseguenze se ne vorranno 
trarre? Cosa dim il nostro mi
nistro degli Esteri al suo col-
lega Kissinger quando lo in-
contrera a Bruxelles tra po-
co piii di una settimana? Gli 
fara un discorso « atlantico » 
0 un discorso < italiano» ed 
* europeo »? Nell'ottica della 
politico tradizionale oppure in 
un'ottica nuova? Staremo a 
vedere. 

1 Ne sul piano dell'impegno 
europeo le cose vanno me
glio per I'ltalia. Una costan-
te dell'azione della Farnesina 
e stata quella di cercare di 
favorire lo sviluppo del pro
cesso unitario contrastando al 
tempo stesso il formarsi di 
egemonie all'interno dell'Eu
ropa a nove attraverso •- una 
azione oscillante dall'una al-
Valtra capitate. Ma questa 
azione e stata condotta timi-
damente e senza convinzione, 
in nome di una unita ancora 
utopistica. E' diventato ormai 
un luogo comune a Bruxel
les accusare i rappresentant't 
italiani di comportarsi come 
chi non sa che pesci piglia-
re. Sia Parigi, sia Londra, sia 
Bonn, d'altro canto, sahno che 
su questo o quel particolare 
problema si pud contare su 
Roma quando una qualsiasi 
di queste tre capitali ha biso-
gno di combaltere la posizio
ne dell'altra. 

Si osservera' che tutti gli 
Stati agiscono piu o meno a 
questo modo. Ed 6 vero. Ma 
ad un ' certo momento biso
gna pur fare un bilancio. E 
il bilancio dell'Italia non e 
soddisfacente sia sul piano 
atlantico che su quello euro
peo. La causa di questo pas-
sivo non e metafisica. E' in
vece nel fatto che a furia di 
voter conciliare tutto, forse a 

causa anche di contrasti in-
terni alia coalizione di gover
no (America ed Europa, 
« maggiori > e « minori» al
l'interno della Comunita, com-
pagnie petrolifere e interessi 
italiani) si sta rischiando di 
essere tagliali fuori dalle cor-
renti di > fondo della storia 
contemporanea. Dov'e in effct-
ti una proposta italiano di 
cui si possa dire che abbia 
rappresentato un contributo 
per far uscire I'Europa dei 
nove dalle secche in cui si 
trova sia nei rapporti interni 
che in quelli con gli Stati 
Uniti? A'oj non ne conoscia-
mo ne crediamo che cio sia 
dovuto alia estrema « riserva-
tezza » in cui si ama avvol-
gere la politico estera ita
liano. . 

In queste condizioni 6 dif
ficile sftiggire alia sensazione 
che a Roma si faccia poco 
per I'autonomia dell'Europa a 
nove. Si lavora, certo, alio 
costruzione europea. Ma la vi-
sione che se ne ha si situa 
dentro la cornice della stra
tegia generate degli Stati Uni
ti. Non fuori di essa —- il 
che sarebbe, pare, chiedere 
troppo — ma nemmeno • in 
un rapporto articolato, che 
porta da un margine suffi-

• cienlemente ampio di auto
nomia rispetto > ad essa. I 
tempi, d'altra parte, stringo-
no, per I'assiene dell'Europa 
a nove e per I'ltalia. Gli Sta
ti Uniti stanno andando avan
ti sulla loro strada che com-
porta I'emarginazione delta 
parte occidentale del nostro 
continente. L'Europa a nove 
e I'ltalia non possono fer mar-
si al documento di Bruxelles 
del sei novembre. Devono a 
loro volta andare avanti sia 
sul piano della loro coesione 
politico sia sul piano della 
revisione' del rapporto con 
Washington. 
> Vedremo a Copenaghen co
sa Rumor avra da dire al 
€ vertice» dei capi di Stato 
o di governo. La cosa mi-
gliore che egli possa fare, 
forse £ leggere ai suoi colle- ' 
0/ii, tnvitandoli a rifleitere e 
a decidere tenendone il con
to dovuto, le parole recen-
iemente pronunciate dal pre-
sidente algerino. Bume
dienne: «Per molto tempo 
abbiamo atteso, ed ancora at-
tendiamo, che I'Europa proce-

• da a una rivalutazione dei 
suoi rapporti con il mondo 
arabo, considerandolo non gia 
come un serbatoio di fonti 
energetiche ma come una 
grande comunita umana che 
ha diritto alia vita e che e 
gelosa della sua dignita c 
della sua sovranita alle quali 
rimane fermamente at-
toccata •». 

Vi sono, ci sembra, in que
ste parole, le basi per una 
nuova proiezione europea nel 
mondo arabo e mediterraneo 
Si tratta di raccogliere Vof-

ferta in una prospettiva di
verso da quella del passato 
e su di essa costruire una 
Europa che rinnovando se 
stessa e i suoi «modelli» si 
dimostri capace anche di mo-
dificare profondamente i suoi 
rapporti con gli altri. Se I'lta
lia ponesse con la dovu
to energia e con la necessa-
ria persuasione questo proble
ma si potra dire che avra 
fatto molto per contribuire a 
tirar fuori I'Europa a nove 
dallo stato di incertezza in 
cui oggi si trova. 

Alberto Jacoviello 

tatore Franco. Alberto Sughi, 
in tre incision], ha figurato j a " inferno stesso dell'Europa 

comunitaria. E' in tali condi
zioni che si sta andando a 

w L'a^sissin'o » n i l piura » 
e <c Uomini che legano altri 

. uomini ». Di queste immaglni 
della violenza la piu forte e, 
forse, quella del borghese fa-
scista, chluso nella sua villa 
col cane, che ha paura, e 
come posseduto da un dellrio. 

Dario Micacchi 

due scadenze important!, qua
si incollate Vuna all'altra: 
la riunione dei ministri degli 
Esteri del Patto atlantico a 
Bruxelles il 10 dieembre e il 
ccrtice dei «Nove* a Cope
naghen il 14 dello stesso mese. 

L'ltalia, in tutto questo, co-

• - - ^ ^ ^ ^ ^ • i ^ ^ 


