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L'« Antologia degli scritti sull'arte » 

L'entusiasmo 
di Eluard 

Rivisitazione di autori anfichi e moderni dei qua-
li viene esaltata la coscienza arfistica e sociale 

LA GRECIA DOPO IL NUOVO COLPO DI STATO 

- Tra i libri di fine anno, 
gli Editori Riuniti presenta-
no l'« Antologia degli scrit
ti sull'arte > di Paul Eluard 
pubblicata l'anno scorso, in 
Francia, a venti anni dalla 
morte del poeta, dalle Edi
tions Cercle d'Art (pp. 360, 
197 tavole a colori e in ne-
ro, prcfazione di Jean Mar-
cenae, L. 15.000). 

E' un'antologia singolare: 
nel costruirla, Eluard voile 
fare un libro d'arte che fos
se anche un libro di vita. 
La letteratura artistica di 
ogni tempo ofTre al poeta le 
pagine, ma sono pagine-pie-
tre per un'architettura del 
presente inintcrrotla e a-
perta, uno spazio nuovo gua-
dagnato alia conoscenza e 
aH'avventura deH'immagina-
zione. E quanti capitoli di 
questa antologia vivente 
sembrano fare tesoro dei 
sondaggi del presente e del-
lo rivisitazioni del passato 
che l'amico pittore surrea-
lista Max Ernst ha fatto con 
le pitture, i collages e i frot-
tagesl 

II libro e una bussola at-
traverso centinaia di libri, 
attraverso le idee dei filo-
sofi, dei critici, degli artisti 
antichi e moderni dei quali 
viene esaltata la coscienza 
artistica e sociale e non la 
gestualita del produrre. O-
vunque sia possibile il liri-
co comunista Eluard scova 
gli « introduttori di realta », 
e Giotto e tra i primi. Rivi
sitazioni di artisti del pas
sato e frequentazioni e ami-
cizie con quelli contempora-
nei sono animate dalla stes-
sa energia lirica, dallo stes-
so spirito di avventura in-
tellettuale. Presa confiden-
za con le pagine dell'antolo-
gia, le sentiamo vivere e 
pulsare come le immagini 
della sua poesia negli anni: 
da Capitate del dolore del 
1926 a Gli occhi fertili del 
1936, da Poesia e verita del 
1942 a Poesia ininterrotta 
del 1946, a Fenice del 1951. 

Umanamente e liricamen-
te, anche in questa antolo
gia, Eluard appare ossessio-
nato dalla luce, dalla mora
le, dal colore della vita. II 
suo scopo e < creare entusia-
smo >, far vedere gli artisti 
antichi come egli vede l'a
mico Picasso: « Gli occhi di 
Picasso ringiovaniscono gli 
occhi che si posano sulla sua 
opera ». Per Eluard c'e una 
grande scoperta a penetrare 
nelle ricche miniere dell'ar-
te e delle idee sull'arte: 
«Tutto e ancora da fare, 
non da rifare >. Cos! l'anto-
logia diventa l'evidenza di 
una immane costruzione con-
sapevole, un libro della co
noscenza e della speranza 
dove, con arbitrio geniale, 
sprezzando ogni pedanteria 
illustrativa, Eluard strappa 
ai secoli tutto cio che gli 
sembra costruttivo e inap-
pagato e che conferma la 
giovinezza della storia e del-
1'immaginazione creatrice. 

Gli artisti del passato co-
si si liberano di pesanti 
spessori e riprendono il 
passo energico e attivante, 
ora tra noi: portano «per 
tutti pane per tutti rose» 
come il Picasso amato del 
Volto della pace: « Conosco 
tutti i luoghi ove la colom-
ba dimora / Ma il piu natu
rals e la testa dell'uomo >. 

Nella serie di ritratti, di-
segnati al tratto, che Picas
so gli fece, nel 1944, Eluard 
ha una testa sfaccettata co
me un diamante luminoso e 
trasparente: le linee di for-
za del cranio lo rigano e lo 
modellano come un pianeta 
in formazionc; ha < lo sguar-
do bello di chi non ha nul
la » proprio come aveva 
scritlo delle figure di Picas
so di cui disse anche che 
erano uomini che non pe-
savano. E quando Eluard 
gcrive vcrsi sui pittori ami-
ci sono quelle stcsse qualita 
che in lui vedeva Picasso, 
che esalta. Jacques Villon: 
« La vita il giorno la vista / 
Umidi di rugiada / Attra
verso i flagelli » e « Cresci-

La mostra 
di Lorenzo 

Viani 
a Bologna 
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Domani vcrra inaugurata a 
Bologna, nelle sale del Museo 
CIVICO, la mostra antologica dc 
dicata a Lorenzo Viani. alia 
presenza del Prestdente della 
Regione Toscana. Lelio Lago-
rio, del Prcsidentc della Re-
gione Emilia Romagna. Gtiido 
Fanti c del Sindaco della citta, 
Renato Zangheri. 

La rassegna npercorre tutte 
le tappe del periodo italiano e 
parigino delKartista, da «Ba-
gnanti» a « II Miracolo». esc-
guito nel 1935, un anno prima 
della morte di Viani. 

I piu important! collezionistl. 
musei e gallcrie pubbliclie han-
no contribuito airallestimento 
della mostra. In questa occa-
iione saranno anche esposti I 
fuadri di Viani sul tema degli 
tScolari». acquisiti nel 1920 
4al Cetnune di Bolofna. 

ta dell'ala / Crescita di spa
zio ». Marc Chagall: « Un 
volto con labbra di luna / 
che mai ha dormito la not-
te ». Georges Braque: « Con 
lievi occhi un uomo descri-
ve il cielo d'amore ». Picas
so: c Diveniamo reali insie-
me con lo sforzo / Con la 
nostra volonta di dissipare 
le ombre ». Max Ernst: « Nel 
mezzo di un'isola deserta ». 
E cosi per tanti altri amici 
artisti: Bellmer, Dominguez, 
Leger, Lurcat, Giacometti, 
Magritte, Beaudin, Man Ray, 
Miro. 

L'antologia 6 fatta di tre 
parti: / fratelli veggenti, 
Luce e morale e La passio-
ne di dipingere. La prima e 
la celebrazione degli < occhi 
fertili», degli « introduttori 
di realta» e vi trionfano 
quegli artisti e scrittori di 
arte che * hanno portato la 
loro arte sulla terra, che si 
sono veramente considerati 
uomini tra gli uomini, di-
pendenti dagli uomini c al 
loro servizio, e che restitui-
scono loro con generosita 
cio che essi ricevono ». Que
gli artisti per i quali l'arte 
fu una lucida battaglia. Pro-
tagonisti appaiono Giotto, 
Michelangelo, Goya, Cour-
bet, van Gogh, Picasso, De
lacroix, Daumier «implaca-
bile e buono ». 

La seconda parte e dedi-
cata al problema della visio-
ne, dalla luce fisica alia In-
co interiore. Amatore di dif-
ferenze che rendono gli uo
mini uguali, Eluard qui di
ce: « Non vago tra i libri e 
i musei come in un tranquil-
lo giardino: tento l'avventu-
ra, anche nei luoghi che 
credevo familiari! Esploro il 
mio regno ambizioso, quello 
dell'infinito dell'uomo, della 
sua volonta di coesione. Non 
inseguo un miraggio, cerco 
di guadagnare il mio posto 
al sole, nel coro visibile del-
l'avvenire. Sono sicuro di 
non finire mai con l'illumi-
nazione sociale, fraterna, 
cosi come con me stesso ». 
Questa seconda parte e un 
capolavoro di messa in evi-
denza dei mezzi che ci pos-
sono aiutare a utilizzare la 
nostra capacita di vedere. 

Eluard ci restituisce que-
sti mezzi districandoli in 
una storica battaglia di 
grandi luci e ombre. E' ti-
pico che assuma la morale 
e la socialita nella luce: co
si pud celebrare Rembrandt 
e Leonardo, Masaccio e Mi
chelangelo tra quelli che si 
sono passati il grido: piu lu
ce! Tra quanti hanno mani-
polato i colori della vita tro-
viamo Giorgione e Tiziano, 
Rubens, Piero della France-
sea, Griinewald, Jan Van 
Eyck, tedeschi e olandesi, 
Vermeer che ha dipinto fi-
nanche il silenzio, La Tour, 
Velasquez, Lorrain, Turner, 
Monet, Boudin, gli impres-
sionisti, Renoir fiammeg-
giante di gioia e di came, 
van Gogh, Degas, Matisse, 
Leger. 

Nella parte terza, la scel-
ta vuol mostrare che < la 
passione < di dipingere si e 
sempre mostrata simile a 
quclla di vivere e di far vi
vere, con gli altri e per gli 
altri». In una lunga catena 
di artisti che vollero com-
prendere e essere compresi, 
ci sono due anelli ancora 
roventi: van Gogh, il suici-
dato dalla societa, e Picas
so: « Quando si comincia un 
quadro si fan no spesso cose 
apprezzabili. Bisogna difen-
dersi, distruggere il quadro, 
rifarlo diverse volte. A ogni 
distruzione di una buona 
creazione, l'artista non la 
sopprime veramente; ma la 
trasforma, la condensa, la 
rende piu sostanziale. La 
riuscita e il risuitato delle 
creazioni rifiutate. Altri-
menti si diventa amatori di 
se stessi ». 

Anche questa straordina-
ria antologia e il risuitato 
di creazioni rifiutate, ed e 
percorsa dall'angoscia di de-
dizione agli altri che fu di 
van Gogh. Picasso diceva 
che bisogna dipingere solo 
quello che si ama. Eluard 
ha scelto e messo assieme 
cio che amava dell'arte e 
delle idee sull'arte. Ne vie
ne fuori uno strano grem-
bo che, in chi legge, pud sti-
molare sia l'avventura di 
cambiare la vita sia quella 
di cambiare l'arte; comun-
que sempre il desiderio di 
andare oltre la parete tra 
interno e esterno. Cosi co
me ha figurato, con tesa 
ambiguita lirica, Max Er
nst nelle pitture, recente-
mente recuperate e che so
no riprodotte nel libro per 
la prima volta in Italia, ese-
guitc nel 1923 nella casa di 
Eluard a Eaubonne, non 
lontano dalla forest a di 
Montmorency: forcste tropi-
cali traversate da un muro 
ma con mani leggere che lo 
passano con la stessa legge-
rezza degli insetti infatica-
bili. Ha detto Neruda: Paul 
Eluard era una grande ape 
nella luce: andava e veniva, 
pieno di saggezza e di polli-
ne. Anche in questo libro 
d'arte cosi lo ritroviamo. 

Dario Micacchi 

IOANNIDIS, IL NAZISTA DI ATENE 
Non vi e dubbio che oggi il potere e nelle mani della polizia militare, al comando della quale sta questo fanatico del-
l'anticomunismo e della violenza; mediocre ufficiale ma feroce torturatore di patrioti - II terrore non copre la crisi 
del regime: Tesercito e diviso, Fopposizione popolare si allarga, c'e la convinzione che la dittatura si puo abbattere 

DI RITORNO 
DALLA GRECIA. dicembre 

11 governo greco teiita di 
tranquillizzare Vopinione pub-
blica assicurando che tutti gli 
studenti e gli operai arrestati 
e fermati durante e dopo la 
brutale repressione del moto 
di protesta al Politecnico e 
nelle altre universita verranno 
messi in liberta. La polizia 
militare perquisisce ogni gior
no decine di case, ferma. ar-
resta, interroga, tortura. A 
volte coloro che vengono fer
mati e portati nelle celle del-
VESA ("«Ethniki Stratiotiki 
Astinomia », polizia nazionale 
militare) non vengono neppu-
re interrogate Vengono pic-
chiati e basta. 11 rilascio di 
un prigioniero viene imman-
cabilmente accompagnato dal
la intimazione di non far pa-
rola delle torture subite, di 
quanto visto o sentito, pena 
ulteriori e piu gravi, perse-
cuzioni. E' la tecnica feroce 
usata anche nei confronti dei 
genitori e dei parenti dei gio-
vani operai e studenti uccisi 
durante la repressione al Po
litecnico: vi consigliamo di di
re che il ragazzo e morto per 
un incidente o per cause na-
turali; avete una famiglia — 
dicono — avete altri figli. de-
vono studiare, devono lavora-
re, non vorrete che succeda 
loro qualche cosa... 

Caccia 
all'uomo 

, Anche per questa ragione 
non si riuscira mai a sape-
re, fino a che almeno non sa
rd cambiata la situazione po
litico del paese, quanti sono 
stati i morti del 17 novembre 
e dei due giorni successivi, 
quanti giovani sono stati ucci
si mentre resistevano a mani 
nude all'assalto dei carri ar-
mati (schiacciati dai mezzi 
blindati, falciati dalle scari-
che di mitra, trafitti dalle 
baionette, massacrati dai lun-
ghi e pesanti sfollagente di 
legno), quante sono state le 
vittime della spietata caccia 
all'uomo condotta successiva-
mente per le vie della tilth 
anche con Vausilio degli eli-
cotteri (un numero molto, 
molto piu grande r'tspetto 
a quello dei caduti nel recin-
to e nelle immediate vicinan-
ze del Politecnico), quanti fe-
riti sono stati • volulamente 
fatti morire impedendo che 
venissero soccorsi e curati. 
Non si conosce con certezza 
il numero di coloro che sono 
da settimane nelle mani del
la polizia militare o che sono 
stati arrestati negli ultimi 

Atene: piazza Omonia 

giorni. Certamente alcune, 
centinaia. Ma le persone fer-
mate, interrogate, picchiate, 
rilasciate, fermate di nuovo, 
che fanno la spola tra la pro
pria casa e le celle dell'ESA 
sono alcune migliaia. '. - • 
' Ad Atene si e recata nei 
giorni scorsi una commissio-
ne della Lega internazionale 
per i diritti dell'uomo: e sta-
ta ntandata via con un nelto 
rifiuto di ogni informazione 
sul numero e sul trattamento 
degli arrestati. • , > , 

11 governo promette la libe-
razione dei detenuti, la poli
zia militare continua ad ope-
rare nuovi arresti e accusa i 
comunisti e le personalita po-
litiche di tutto I'arco della 
opposizione «di avere istiga-
to e fomentato la rivolta del 

Politecnico x> (una accusa che 
fa prevedere una nuova onda-
ta di persecuzioni). II gover
no proclama I'abolizione del
la censura e il graduate rista-
bilimento delle liberta fonda-
mentaiv, la polizia militare en-
tra dihotte nelle redazioni dei 
giornali, controlla quanto sta 
per essere pubblicato, impone 
la chiusura a tempo indeter-
minato e senza dare spiega-
zioni (e stato il caso dei gior
nali € Vradyni » e « Cristiani-
ki»). ;" - , ' -

Si tratta di un semplice gio-
co delle parti per imporre al 
popolo greco, sfruttando anche 
le mcertezze e la confusione. 
un regime ancora piu duro 
della dittatura di Papadopu-
los? O si tratta invece di un 
contrasto reale tra governo e 

forze armate e all'interno del
le stesse forze armate, che si 
e delineato il giorno stesso 
del colpo di Siato e che si e 
andato accentuando in queste 
settimane? 

La legge 
delParbitrio 

Non vi sono dubbi che oggi 
il potere tutto e nelle mani 
della polizia militare e che 
ogni decisione dtpende dal suo 
comandante, il generate loan 
nidis. E non vi sono dubbi 
che la Grecia oggi e diventa-
ta il regno dell'arbitrio piu 
assoluto. In mancanza di una 
Costituzione (anche quella au-
toritaria e antidemocratica 

promulgata da Papadopulos e 
stata dichiarata inoperante 
dal giorno del colpo di Sta
to); con un governo di civili 
debole e raffazzonato, senza 
alcuna personalita di spicco, 
che dovrebbe operare attra
verso «leggi costituzionali», 
ma che non ha ancora trova-
to il coraggio di promulgarne 
una che avesse un carattere 
comunque qualificante; • con 
una magistratura in parte gia 
da tempo serva del regime e 
in parte trepida per le carrie-
re (una legge in preparazio-
ne dovrebbe metterla sotto la 
complela tutela del potere po
litico) non vi e limite alcuno 
ai soprusi della polizia mili
tare. 

Alcuni sostengono che il ge
nerals loannidis (negli ulti-

! 

Porto bene la responsabilita di un grande nome 

II soldato che scelse giusto 
II generate Raffaele Cadorna era I'erede di una tradizione militare — In un momento cruciale della vita 
del Paese si schiero dalla parte della nuova Italia — Dai primi contatti con Tantifascismo al comando del 
Corpo Volontari della Liberta — L'onesta leale collaborazione con gli altri dirigenti della Resistenza 

II generale Raffaele Ca
dorna. morto ieri all'eta di 
84 anni nella sua villa di Pal 
lanza sul lago Maggiore, an 
cor prima di nascere. il 12 
settembre 1389. era segna-
to. si pud ben dire, dalla re
sponsabilita di un grande n r 
me. Suo nonno, anche lui 
Raffaele, • comando il corpo 
di spedizione' italiano che il 
XX settembre 187D pose fine 
al dominio temporale dei papi. 

II senso del dovere del mi
litare piemontese prevalse in j 
queil'occasione non senza tur 
bamento sulla coscienza del 
cattolico fermamente creden 
te. Del padre, generale Luigi 
Cadorna, comandante gene 
rale delle forze armate all*at 
to delTintervento italiano nel
la prima guerra mondiale e 
fino alia disfatta di Capo ret-
to. e appena necessario ricor-
dare la quasi disumana rigi-
dezza per cui si rese famoso, 
in applicazione di un aristo-
cratico senso del dovere> che 
gli merito poi il rispetto de
gli storici. ma che lo rendeva 
insensibile alle nece^sita psi-
cologiche delle truppe. 

Discendentc da un avo e 
da un padre tanlo celebri. di 
Raffaele Cadoma si deve in-
nanzitutto dire che ha saputo 
portare la responsabilita del 
suo nome. La sua onesta, la 
sua lealta di soldato non so
no mai state poste in discus-
sione da chi ha avuto a che 
fare con lui. Chiuso. ostfle 
al nuovo per temperamento 
e per tradizione di ambiente, 
non temette pero di schierar-
si dalla parte dell'Italia .nuo
va nella fase cruciale della 
sua vita di soldato. Senza 
essere dotato di qualita ecce-
zionali, spese bene e al mo
mento giusto quel che pert 

II generale Cadoma durante una celebrazione 

di eccezionale la sorte gli 
aveva riservato: un nome a 
tutti noto come simbolo di 
una continuita dello stato 
che la repubblica di Said ten-
tava invano di spezzare. 

Nominato sottotenente di ca-
valleria nel 1909, due anni 
dopo partecipo alia > guerra 
italo-turca e, dal 1915 al 1918. 
a quella italo austriaca. Dal 
1920 al 1923 fu addetto alia 
commissione militare alleata 
di controllo. a Berlino-

Nel 1937 aveva assunto il 
comando del reggimento < Sa-
voia Cavalleria >. che tenne 
sino al 1941, anno in cui pas
so al comando della scuola 
di cavalleria di Pinerolo. Gia 
in quegli anni il suo notorio 
antifascismo oriento verso di 
lui le speranze di alcune for
ze antifasciste che lavorava-
no per fare uscire 1'Italia dal
la guerra- Anche dirigenti del 
Partito Comunista, tra cui 
Concetto Marches!, ebbero al-
lort oonUtti con hii proipet-

tandogli la possibility di uno 
schieramento popolare uni-
tario. -

Nel 1943 gli venne affidato 
il comando della divisione 
c Ariete» e, in questa veste, 
partecipo alia sfortunata di-
fesa di Roma 

Occupata 1'Italia dai tede
schi. Cadarna entro in contat-
to con la Resistenza e per 
essa svolse compiti organiz 
zativi fino alia liberazlone del
la capitale. Due mesi dopo. 
neU'agosto del 1944, in ac-
cordo col Comitato di Libera-
zione Nazionale dell'Alta Italia 
fu paracadutato al nord e de-
stinato a dirigere il Comando 
Generale delle forze d-lla Re
sistenza. avendo quali vice 
comandanti il comun sta Lui
gi Longo e Ferrucc:o Parri 
del Partito d'Azione; mentre 
del comando stesso facevano 
parte Enrico Matte', democri-
stiano, 1'awocato .Stucchi, so-
cialista. e il colonnello Argen-
ton, liberate. 

Le formazioni rartigiane. di 
differenziata ispirazione poli-
tica antifascists', conservaro-
no una loro larga autonomia. 
ma il nome d; Cadorna valse 
bene ad imrnmere un sug-
gello unitarij e nazionale al
ia loro co'.aborazione. 

Egli si trovo ad adempiere 
ad un compito che non era ne 
facile ne agevole; e tuttavia 
egli seppe far fronte a quel
la situazione delicata e com-
plessa: c i ' riusci perche si 
affido sempre alia ricerca 
della maggiore collaborazio
ne possibile tra tutte le com-
ponenti della resistenza anti-
fascista. 

Dopo la 'lberazione il ge
nerale Car*orna venne nomi
nato capo di stato maggiore 
dell'eserci'x) italiano e svolse 
questa finzione fino al 1947. 
Dopo di allora fu eletto per 
tre volte «enatore neile liste 
della Democrazia Cristiana: 
si ritiro s vita pnvata nel 
1963 per disaccordo sull'orien-
tamento che doveva portare 
alia costituzione dei governi 
di cen .̂ro sinistra. Anche in 
questo atto. l'ultimo di rilie-
vo d.-lla sua vita pubblica, 
Cadoma confermo la prooria 
ind tie conservatrice; ma con-
ter.iporaneamentc la lealta che 
lo rendeva incapace di com-
pn messi e che gli aveva val 
so \a stima dell'Italia demo 
ciatica. 

Resta quindi l'esempio di 
un soldato che seppe essere 
rappresentante di una tradi
zione chiaramente democra-
tica e antifascista. Una tra
dizione che la Iotta contro i 
nazifascisti. e la Costituzio
ne nata dalla Resistenza han
no suggellato come impegno 
indefettibile delle Forse Ar
mate italiane. 

Dichiarazione 
di Parri 

11 sen. Fcrruccio Parri, che 
e stato vice comandante. in-
siemc con il comnagno Luigi 
Longo. del Corpo Volontari 
della Liberia, ha dichiarato: 
c II generale Cadorna assunse 
il comando del Corpo Volon
tari della Liberta neU'agosto 
del 1944 

In prcvisicne della grande of-
fensiva dell autunno I comandi 
alleati ntenncro necessano as-
sicurare p:u strettamente la di-
pendenza ilclle nostre forze con 
un comando anche formalmente 
militare. D'accordo con il CLN 
Alta Italia. Cadorna. paracadu
tato su; monti del bresciano con 
due valorosi assistcnti. il gene
rale Beolchini e il colonnello 
Palombo. assunse quindi il co
mando del CVL avendo a vice-
comandanti Longo e me. e con 
noi altri rappresentanti delle 
principali forze dcH'insurrczio-
ne. Cadorna tenne il comando, 
con una breve interruzione nel
la pnmavera 1944, fino alia Li-
bcrazione. E resta un protago-
nista di quel momento glorioso 
della stona nazionale >. 

< Mi legava a Cadorna — ha 
detto ancora Parri — un'antica 
conoscenza che risaliva alia 
guerra 1915 1918. Negli ambienti 
della lotta antifascista con i 
quali aveva preso numerosi con
tatti nel 1942-1943 lo considera-
vano un amico. L'amicizia stret-
ta neU'opera del comando ri-
mase inalterata anche nelle 
agitate vicende successive. 

Di sentimenti e di educazione 
profondamente militari, egli si 
sentiva tuttavia fortemente le
gato alia Iotta di liberazione. 
che sempre fermamente difese. 
sentendosi tra gli insorti del 
1943-1943 comnagno tra i com-
pagni. 1 combattcnti della Iotta 
di liberazione, profondamente 
commossi dalla scomparsa del 
comandante del CVL ne censer-
veranno il ricordo con non 
cellabile rtvarenao. 

mi tempi in contrasto con Pa
padopulos, accusato di «tradi-
re lo spirito della rivoluzione 
del 21 aprile») venne chia-
malo all'ultimo momento a 
far parte del gruppo di uffi-
ciali che preparava il colpo 
di Stato, solo perche la parte-
cipazione della polizia milita
re avrebbe assicurato una 
operazione incruenta. In posi-
zione subordinala, dunque. Al
tri affermano die e stato lui 
in realta Videatore e I'esecu-
tore principale del colpo di 
Stato. Sia come sia. oggi e 
lui Veminenza grigia della dit
tatura, e per ora ne il Presi-
dente Gizikiz ne tanto meno il 
primo ministro Andrussopulos 
sembrano in grado di con-
trastarlo. 
111 generate loannidis i un 

fanatico dell'anticomunismo, 
della forza, della violenza. 11 
suo fanatismo e freddo, effi-
ciente, alia nazista. Mediocre 
allievo ufficiale non ha mai 
acquisiio merito sul campo di 
battaglia. Le sue prove mi-
gliori le ha fornile durante la 
guerra civile del '46-'49 nel-
Visola-prigione di Makronissos, 
un campo di tortura e di mor
te che trova un termine di 
confronto solo con i lager na-
zisti. 11 suo nome figura sul
la lista dei torturatori redatta 
nel 1969 dalla commissione 
europea per i diritti dell'uo
mo. Gli oppositori e i demo-
cratici, comunisti soprattutto, 
capitati tra le sue mani se 
sono riusciti a sopravvivere 
non dimenticheranno mai la 
sua fredda, spietata ferocia. 

Messo a capo della polizia 
militare dopo il colpo di Stato 
dell'aprile '67, I'ha rapida-
mente trasformata in uno 
slrumento personate, in un re
gime nel regime, e da questo 
incarico non ha mai voluto 
essere staccato neppure per 
posti piu prestigiosi. Questo 
fanatico temibile e temuto ha 
gia accumulata contro di si 
in pochi giorni piu odio popo
lare di quanto ne abbia rac-
colto Papadopulos in sei anni 
di dittatura. Ma loannidis e 
la sua polizia militare costi-

tuiscono solo una componen-
te del problema greco. Le for
ze armate sono un groviglio 
di gelosie, di ambizioni, di 
contrasti. La dittatura fasci-
sta di Papadopulos ha avuto 
tra gli altri risultati anche 
quello di disintegrate I'unita 
delle forze armate. Ogni uffi
ciale superiore ritiene oggi di 
dispone di validi « argomen-
ti blindati » per partecipare al 
potere o per imporre le pro 
prie convinzioni. Questo, a 
prestindere dalle altre forze 
che agiscono nel paese, pud 
comportare il pericolo di un 
succedersi a ripetizione di col 
pi di Stato militari. Ma dice 
anche della fragihta delta po-
sizione di loannidis HeH'flmbi-
to stesso delle forze armate. 
Senza contare i propositi di 
rivincita degli altri ufficiali 
epurati da Papadopulos (un 
centinaio) e di quelli epurati 
con il colpo di Stato del 25 
novembre (piu di cinquanta). 

Le forze 
politiche 

Quel che e certo e che I'e-
sercito ha perso anche agli 
occhi della borghesia e dei 
gruppi conservatori quella au
reola di salvatore della patria 
che I'aveva circondato per tre 
quarti di secolo facendone lo 
elemento determinante delta 
storia greca contemporanea. 
Ma anche per questo, va no-
tato, si e rafforzata ultima-
mente nelle forze armate una 
tendenza che mira a disim-
pegnarle dalla gestione del 
potere. Portavoce di questa 
tendenza si e fatto ad 
esempio giorni fa il colonnel
lo Stamatelopulos, uno dei ca-
pi del colpo di Stato dell'apri
le '67, che ha invitato le for
ze armate a « non ripetere la 
esperienza dei sette anni pas
sati di Urannia > e le ha esor-
tate a ristabilire rapidamente 
«i diritti sovrani del popolo 
greco ». 

Con ogni probability I'obiet-
tivo cui mirano gli ufficiali 
di questa tendenza (o la mag-
gior parte di essi) non e tan-
to la demo:raz\a quanto quel
lo di salvare il salvabile. Si 
allarga doe nelle forze arma
te la convinzione che e gia 
della maggioranza della bor
ghesia e dei conservatori gre
et. che la dittatura militare 
non e piu in grado di regge-
re il paese, di risolvere i suoi 
problemi, di far fronte alia 
crescente opposizione popola
re, e che occorra quindi cer-
care un compromesso con le 
forze politiche. Una convin
zione che ha tratto nuovi mo-
tivi dalla grande protesta de
gli studenti e degli operai del 
novembre scorso e che i sta
ta una delle componenti del 
colpo di Stato. 

loannidis ha imposto il re
gno dell'arbitrio e sta cercan-
do di costruire quello del ter
rore. Sono cadute le illusion: 
di coloro che, semplicistica-
mente, avevano sperato che 
la fine di Papadopulos s'tgni-
ficasse la fine delta dittatura. 
Ma i greci, i dirigenti dei 
partiti e dei gruppi dell'oppo-
sizione, gli operai, gli studen
ti rilengono che molto e cam-
biato in Grecia con le mani-
festazioni popolari di novem
bre e con lo stesso colpo di 
Stato: Vopposizione alia ditta
tura ha conquistato nuova for
za e nuova unita; le forze ar
mate sono divise da profonde 
lotte intestine; si e fatta ge
nerate la convinzione che la 
dittatura militare non serve 
gli interessi del paese e che 
con la lotta pud essere abbot-
tula. La situazione di oggi 
(potere nelle mani della poli
zia militare) viene definita 
provvisoria: il regime dovra 
andare rapidamente ad una 
chiarificazione interna 9 re-
golare i conti con la volonta 
del paese. -

Arturo Barloll 
(contima) 
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FATTE A MACCHINA 
II nuovo libro di Rodari 6 pieno di sorprese: un < 
codrillo sapiente che va al Rischiatutto, Piano BUI 
cow-boy musicale, la tone di Pisa rubata dagli extra 
terrestri... Lire 2600. 


