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Conclusione di un dibattito alia vigilia della 
Conferenza nazionale delle donne comuniste 

La f amiglia la donna e la societa 
Le decine e decine di lettere che abbiamo ricevuto, delle quali diamo qui larghi passi (alcune sono state pubblica-
te) sono la testimonianza del desiderio dei nostri interlocutori, uomini e donne, di intervenire attivamente sui pro-
blemi del costume e di favorire una piu alta maturazione delle coscienze — Le differcnziazioni e i contrasti 

Non abbiamo la pretcsa di concludcrc 
il dibattito sui problem! della morale, della 
famiglia e del divorzio, che cont inued per 
altri versi e in altre forme aiicora a lungo, 
ma abbiamo intenzione di informare i let-
tori del punto cui e giunto il diseorso aper-
to sulle colonnu dell'l/ttt'tu. Questo nostro 
• tirare 1c hla » di una discussione che si 
e protratta per piii di due mesi si accom-
pagna ad alcune riflessioni preliminari. 
date dal carattere della discussione stessa, 
contraddistinta da due aspetti positivi, la 
larghezza delle testimonialize ricevute, c 
il vivo spirito di ricerca, di approfondi-
mento intorno a questioni su cui in passalo 
si era verificata una scarsa circolazione di 
idee. 

Da tutte le lettere ricevuto — parte 
delle quali, per esigenze di spazio non sia-
mo riusciti a pubblicare (ce ne scusiamu 
con i lettori) e che tuttavia citeremo in 
queste righe — emerge, come fatto costan-
te, il desiderio degli interlocutori di non 
restare retroguardia della realty, ma di 
esercitare una cgemonia ideale nel campo 
del costume, portando avanti una matura
zione delle coscienze che aiuti nel rinno-
vamento della societa, il che si e riflesso 
anche in un modo di pensare piu libero. 
che si stacca dagli immorali tabu e dalle 
ipocrisie tradizionali nei confronti dei fatti 
del costume. Tale liberta di idee, di opi-
nioni di giudizi si c accompagnata anche 
ad una grandc franchezza di linguaggio che, 
se ha potuto urtare taluni, ha dimostrato 
quanto non solo noi siamo lontani dal la 
censura, ma anche i lettori dall'autocensura. 

A parte le lettere ricevute, va rilevato 
ancora come YUnita abbia dimostrato. an
che in questo caso, le sue caratteristiche 
di « organizzatore collettivo», non solo 
sollecitando e consentendo nelle sue pagi-
ne lo sbocco al pensiero di tanti lettori. 
ma facendo giungere i problemi sollevati 
nel vivo della discussione dei cittadini. Sul
la « nostra concezione della famiglia, sulla 
crisi della famiglia horghese, e sui divor-
•/io » si sono infatti inseriti, in un brevissi-
mo spazio di tempo e in collegamento con 
la preparazione della Conferenza delle don
ne comuniste, decine di dibattiti nelle se-
zioni. conferenze e pubbliche discussioni. 
tra cui citiamo quelle tenute nei maggiori 
centri operai di Genova e provincia: «ta-
vole rotonde » e corsi di studi. come quello 
apcrtosi in questi giorni a Bologna, alio 
istituto Ansclmo Marabini. 

Cinque gruppi 
di argomenti 

Dal sintetico quadro tracciato, non vor-
remmo che 1 lettori fosscro indotti a cre
dere che abbiamo operato, in tre mesi, una 
taumaturgica evoluzione del retrogrado co
stume italiano, che affonda anche tra noi 
le sue radici: siamo invece appena all'ini-
zio di un lento progresso ideale — e quan
to piii timido nell'avanzare dei processi di 
trasformazione strutturalc! — che si e ap
pena messo in moto. Ma proprio per que
sto, tanto piii interessantc esso ci sembra 
da registrare, nelle sue differenziazioni e 
anche nei suoi contrasti. Cercheremo per-
tanto di riassumere qui gli atteggiamenti 
emersi dal dibattito nelle loro grandi linee, 
affiancando le varie posizioni — che per 
comodita del lettore abbiamo riassunto in 
cinque gruppi — con ciiazioni tralte da 
lettere non pubblicate. 

1) Una posizione emcrsa nella discussio
ne — la piu pacifica e corretta, vorremmo 
dire — e quella di coloro che hanno col-
legato i problemi del costume e delPevol-
versi deU'ordinamento giuridico ad un pro-
blema generate di emancipazione della don
na, che hanno situato questo nelle linee 
del rinnovamento democratico della societa 
italiana, per sollccitare nuove basi giuri-
diche per la famiglia e la possibility di 
sciogliere legalmente il matrimonio (si 
sono espressi nelle loro lettere in questo 
senso i lettori Antonio Parodio di Varese, 
Michelc Giorgi di Milano. Libero Lalli di 
Genova). Includiamo in questo gruppo, an
che tutti quei lettori che hanno cercato 
di operare un approfondimento della no
stra concezione ctica, per rieonfermare che 
essa c tale da portare con se sentimenti 
piu clevati e duraturi, un ideale superiore 
di famiglia e di donna, c polemizzando con-
tro l'accusa che ci vuole « predicatori del 
libero amore » e « disgreeatori delle fami-
glic ». « Che cosa e il nostro amore? ». si 
rhiede Rosa Delia Fonte (Roma), in una 
sua lettera: « Nessuno deve sentirsi auto-
rizzato a credere che i socialist'!, nel difen-
dere la liberta dei sentimenti umani. tol-
gano all'amore il suo contenuto... l'amore 
non e per noi da un lato istinto e dall'altro 
intclligenza. ma tutte e due le cose in-
sieme... ». 

2) Altra posizione e quella dei lettori i 
quali nel corso della polemica hanno. all'in-
verso, distaccato il problema del costume 
dal contesto della societa. Non perche non 
abbiano visto la morale attuale come frut-
to putrefatto del mondo in cui viviamo ma 
perche hanno assunto il dato del costume. 
nella prospettiva, come questionc a se, so-
iubile per proprio conto, con l'educazione 
sessuale della donna, la sua capacita di 
autonomia morale, culturale, ideale. II li-
mite. l'anacronismo di tali scritti sta in 
un rapporto fideistico verso un'evoluzione 
delle sovrastrutture. che marci ancora piu 
rapidamente che non il rinnovamento delle 
strutture stesse c guidata da un radicali-
smo esasperato che porta a talune esagera-
zioni. che i lettori hanno respinto. Citiamo 
da una lettera di Paolo Cocozza (Napoli): 
• ... Credo sia tempo di dire basta e di 
affermare a chiare lettere che il problema 
dcH'amore e della liberta sessuale non pud 
essere censurato ne dai prcti, ne da pseudo-
moralisti del campo progrcssista. essendo 
un rapporto per sua natura soggettivo. 
Perche a sinistra ci si deve scandaliz-
zarc se la Cialente propugna la liberta di 
a ma re per le donne, come 1'altro sesso fa 
da secoli? ». II lettore Aldo Marcucci (Ro
ma), scrive a sua volta: « Ma che assurdo 
c mai quello di subordinarc l'emancipa-
zione nel costume della donna alia sua 
emancipazione economica? Come se la don
na. per essere libera di esprimere i suoi 
sentimenti. dovesse attendere una sorta 
di eta de'd'oro' ». 

3) Un vasto numero di nostri interlo 
cutori ha sottolineato, e in modo spesso 
critico. l'attitudine del partito di fronte ai 
problemi del costume, il mancato costantc 
collegamento tra essi e le questioni del 
rinnovamento economico che comporta. a 
loro avviso. una sorta di adattamento alia 
morale corrcnte. c ritardi e indecisioni. 
I /ultimo articolo da noi scritto (Ne monaci, 
ni 4on giovanni) la dove affcrmava, < noi 

non facciamo tanto una campagna per il 
divorzio quanto per un nuovo ideale della 
famiglia », 6 stato vivamente criticato da 
una lettricc di Roma e da una di Genova, 
che ci hanno rimbeccato in questo modo: 
« E perche non facciamo questa campa
gna? Ma non siamo forse rimasti soli con 
la Spagna di Franco a non avere un isti
tuto legale, che pur con le dovute garanzie 
permetta di non mutare all'ergastolo a vita, 
un errore di valutazione giovanile o un 
evento qualsiasia, pazzia. condanna, abbau-
dono di uno dej coniugi? ». 

Le lettere 
dei lettori 

Le prese di posizione che raggruppiamu 
in questo terzo settore sono collegate spes
so ad un giudizio critico generate sui rap
porto non sufficientemente democratico che 
intercorre tra il Partito e le donne. Le cita-
zioni, a tale proposito, potrebbero essere 
decine, ed attestano la insoddisfazione po-
litica, che sarebbo stolto confondere con la 

vecchia lamcntela di una cert a parte del 
partito. 

Molti — ed e singolare che la niaggio-
ranza assoluta di tali lettere sia di lettori — 
si intrattengono anche sugli aspetti negativi 
del costume nella vita interna del partito 
e nelle stesse famiglic dei comunisti. e 
deuunciano il malcelato fastidio, il disprez-
zo e la sottovalutazione per le donne. Pa-
squino Crupi, da Messina, scrive: « La bat-
taglia va ingaggiata non solo nei confronti 
degli assertori di questa variante del raz-
zisnio politico, ma anche nei confronti di 
molti militanti del nostro partito •. Analo 
go parere espongono Franco Pratesi, da Fi-
renze, e Libero Mari, da Hologna. e un 
giovane, Carlo Cucinotta, da Messina, il 
quale si esprime cosi: « ... Risogna far 
capirc alle nostre ragazze che il male non 
esiste nelPamore, ma nella borghesia in 
quanto essa e marcia. Non hisogna dire. 
come purtroppo affermano alcuni com pa-
gni: ma noi viviamo in questa societa e 
dobbiamo adattarci... Inutile conformi-
51110! ». Armando Borelli, da Napoli scri
ve: « Non appena usciamo fuori dal cam
po strettamente politico ed entriamo nel 

Bellini, Antonello e Lorenzetti 
restaurati ed esposti a Roma 

Nel quadro drU'ornmi traditional? settimana dei musel italiam — siamo 
ginnti alia quinta cduionc — I'lstituto Ccntralc del Restauro. in piazza S, Fran. 
cesco di Paola, a lioma. cspone clcune opere d'arte rccentemente rvaauratc e 
con il corredo fotaorafico dei vari stadi del pazlente e prestigioso lavorn di 
pulitura e consoliucmcnto ad opera di lecnici oaai stimati nel mondo fra 1 pm 
capaci Bastcrebbe a testimonial la colossal? tatica del restauro. pure recente, 
della Mnestii di Duccio, e In precedtnte restitution? della Decollazione del Ilat-
tista del Caravagpio del quale ronrmmn sperare che. prima o poi. si aijrontera 
il restauro dei grandi cc.polavori sicitiani Poche le opere scelte a documentare 
i restauri rcccntizsimi. ma di qualita artistica eccezionale r indicative dri mmierni 
criteri di restauro: la superba Mndonn? del lattr di Ambroaio t.orenzetti. I'Kccr 
Homo di Antonello da Messina protenicnte da Genova. la grande tavoln con la 
Madonna in trono <Ii S. Maria in TrastctJere che era illegpibile e della quale sono 
state recuperate alcune oarti splendide. alcune lamine broruec (fine Vt sec. nCJ 
del Museo archeologico di Ferupia IJ Madonna col bambino di Giovanni Ifellini 
(qui riprodotta) che e conscrvata alia Gallcria Dorghese. che ha assunto uno 
splendore cosmico dl colore incrcdibilc e che pud far appaTire ariyi i piit nrrfitt 
tentativi di colore di un Manet e di un Monet. La mostra e apcrta /irio al 1. aprile 
tutti i oiorni dalle 10 alle 13. 

campo del costume, della morale, nllora 
viene spesso fuori il filisteo anche tra 
noi... O meglio, a parole, 6 anche egll su 
posizioni avanzate, ma nei fatti, nella pra-

. tica. nei rapporti con la sua donna si sco-
prono le tare tradizionali. le abitutlini se-
colari...». Da Ragusa, Filippo lYaina, af-
gonna a propria volta: «... Ksiste oggi 
aiuho tra noi una frattura profonda tra 
posuioni politiche abbracciatc e contesto 
del costume ». 

4) In contrapposizione a questi atteggia-
nifiiti, e emersa anche una attitudine, che 
potronimo definiro con Lenin di un «fem-
miiiisino a rebours >, un femminismo alia 
roxoscia — invero assai limitata negli in-
terventi, e di cui si sono fatte protagoniste 
solo due o tre donne — che ha qualche 
interesse. Si tratta di una posizione che ten-
do. fncondosi strada un po' a tentoni nella 
polemica. a confondere i termini della di-
suns-iione. come se si trattasse di una scher-
niaglia tra maschi «• feminine nel partito 
comunista, scandalizzandosi per tale ver-
gogna v quindi passando a prendere « le 
difc-je dei compagni ». 11 tentativo 6 «|uello 
di pia//arsi di fronte al partito, in una po
sizione piu favorevole, o addirittura edi-
iicante, di giustitieazionismo storico rispet-
to ai problemi del passato. e che, parten-
do da tali preniesse, talora sfocia neM'af-
ferinazlone che (nf(i i limitl stanno nolle 
donne medesime. Ora, per quanto o verity 
sacrosanta die le donne, comuniste o no, 
portano gravi tare nella loro formazione 
politica o nel costume, non ei sembra tutta
via che si possauo capovolgere i termini 
innrxisti, da cui e nbbligatorio partire per 
tenere i piedi a terra, di una realtn sociale 
ed economica di inferiorita e di sotto-
mis^ione della donna (che ha 1 suoi riflcsM 
in tutto il costume italiano, compreso quel
lo politico). Inutile, oggi, gare del snndi-
amo: d'altre parte, Geord Sand che fumava 
11 Mgaro, sotto il cappello da noma portnva 
anche un cervello di prim'ordine. no si nos-
SOIKJ generalizzare i casi di una personality, 
quandn esista davvero. e coufondcrli con 
quellj delle masse. Questa r<'«/(<*i dell'csi-
ston/a di un « secondo sesso » in Italia, 6 
riassiuita in varie lettere brucianti, tra cui 
la piu holla giuntaci, e quella di una in-
segnante di Formia che doscrive cosi le 
donne del suo paese: « madri sospottosc, 
spo^e ahbrutite, intimidite dai mariti, dai 
padroni, dai iigli ». II lettore ltonelli po-
lemi//a a sua volta con uno degli articoli 
pulihlicati dal('Lr>ti((i, In dove il giustiftca-
ziouismo fa la sua comparsa, in quel punto 
in cm lo scritto in qucstiono affcrmava 
essere abbastanzit ovvio cite le. donne /»-
rono concepite dal Partito come una riser-
va da ammetterc nelle lotte generali: « Non 
vedo perche fosse abbastanza ovvio. scrive 
Iionelli. K non era remancipazione de lh 
donna, anche quandn il partito non aveva 
elahorato no il sistema di allcanze, n6 ap-
profondito le riforme strutturali, come poi 
avveniie all'VIII Congresso, uno dej punti 
decisivi del nostro programma ? Ma In que
sto modo viene messo in pratica una specie 
di storicismo dcteriorc e altresl una specie 
di determinismn meccanico. che impedi-
scono di vedere le insufneienze del pas
sato ». 

5) Vi c infine da registrare la posi
zione dei lettori che si sono inipottritt o 
stupid per la problematica sorta attorno 
alia famiglia, al matrimonio, e al divorzio, 
o che hanno rivelato, inconsapevolmente, 
in proposito. posizioni mentali coincident! 
con quelle della vecchia morale corrente. 
Kssi accettano la spaccatura in due del 
mnudo femminile. < le donne per il pia-
cere » (« gia chiii.se. ed era molto piu iuie-
nico, nelle case dj lolleranza ») e le •don
ne per la famiglia ». Tuttavia anche co-
storo, per quanto possano apparire retro-
gradi, sono Mistcnitori della necessita di 
un mutamento. ma lo rimandano al « do-
mani socialista ». In fondo. pensano in 
buona fede che la classe opcraia non 
debba oggi intercssarsi in prima persona 
di faccende che in questa societa sono 
scmpre andate in questo modo, mentre 
urgono sui tappeto problemi infinitamente 
piu grandi. 

Un dibattito e quindi esploso. collate-
ralmente a quello con i nostri lettori, con 
i cattolici. ma di esso parleremo nel pros-
Mmo articolo. 

MARIA A. MACCIOCCIII 

Intervista con Angel Gonzales 

La poesia 
in Spagna 

Nella hall dcll'Uotel Miner
va, a Fircnze, nei giorni del 
Congresso degli scrittori della 
Comuniti Europcu, Angel 
Gonzales lo si incontrava per 
lo piii con una copn in mano, 
da quel tranquillo c mode-
rato bevitorc eke i>, sciuprc 
tin po' in disp«r(e, ma scm-
l>r«? pronto alia /rose cordiolc, 
al sorrisa fuggevolc e t'nco-
raggiante. Col suo eorpo so-
lido, il viso un po' largo sot
tolineato dai baQi c dagli oc
elli orniidi. Gonzales c1 un con-
fortantr tipo di paeta inodrr-
no; purla con calmu, in un 
C(i.sti(;li(mo prcciso c laglicn-
te, non ha atteggiamenti di 
sorta. liifiuta di essere consi
derate un intellettuale, a si 
dice poeta, e basta. Kppure 
se intorno a lui si discute 
della fnnzionc dello sorittoir 
nc//o vita sociale e politica, 
si fa attento c inferr/YiiP acu-
taiiu'iitc. K' asturiano di ori-
gine, e rispondr a lungo e con 
eonoscenza a chi gti domaiida 
del suo paese, leooendario, 
per il rieordo della rirohi-
cione del '.'?•<. nella coscienza 
di oyni deniocratico. ma mid 
con enfasi popn/i.s'fica. Ora 
t*irc a Madrid, done fa Vim-
pieaato per otto ore al gior-
no; pussa poi pare.echio tem
po al caffe e rimpiange che 
il governo ne abbia disposto 
la r/iiiisani alf'itiia di nottc. 
Parla poco della Spagna, via 
si sente che in lui il proble
ma del suo paese c saldato 
dal di dentro ai suoi proble
mi di uomo e di pacta, tanto 
che tra i due mniwiifi — per-
sonate c col/i*ffiro — egli non 
avvcrte rontraddicioiic. Per 
questo. forse. pud fare a me-
no della rctorica. 

'Cost, tm i pocti aiorani, 
— ormai un onippo mnacro-
so. c detcrminante per gli 
sviluppi stilistici e polemici 
della poesia spagnola di og
gi — Gonzales ha una sua po
sizione, discreta e. precisa; 
qualcosa. nell'attcggiumcnto e. 
nelle intenzioni, che fa ricor-
darc uddirittura Vescmpio di 
don Antonio Mac/iado, che di 
Angel Gonzales, insicmc a Ga
briel Celaya e lllas de Otero 
— virciiti qucs'ti tdtinit. scan-
zonatn c agde il primo, tern-
pestoso e polentc il secon
ds — r »/ maestro vencralo, 
nella vita c nell'arte. 

Abbiamo incontrato nuova-
mente Angel Gonzales a lio
ma, una citta di cui egli ca-
pisce la ricchezza c conosce 
i silenzi, c gli abbiamo rivalto 
delle domande per i lettori del-
rUnita. 

Qtinnti libri di poesia ha 
pubblicato (mora? 

Tre. U primo, Aspero nuin-
do. che fti tra i finalisti del 
premio Adonais del J9.15, il 
secondo, Sin esperan/a con 
convenciniiento, pitbhlicuto 
v.ella collezionc Collioure nel 
ISRl. e tin terzo, Grado ele
mental. niifora inedito, che ha 
ricevuto nel febbraio del 'O'J 
il premio Antonio Machado or-
ganiuato dnlla casa cditrice 
El ruedo iberico. sorta in que
sti ultimi tempi a Parigi. 

Poi, spontanoamente, Gon
zales ha continuato: 

Dei frr, il secondo (11 tito-
lo, assai hello, significa «sen-
za speranza », e perci6 senza 
sogni, «con assoluta certez-
za ») scgna il passaggio, deci-
sivo per la mia poesia, tra una 
poesia ppr.sonnle, sonrjettira c 
legata alle esperienze surrea-

Un inedito di Angel Gonzales 

Sin esperanza 
con convencimiento 

V erra u n t e m p o d i v e r s o . 
E q u n l c u n o dira: 
« C o m e ha i pav la to m a l e ! Era m e g l i o r a c c o n t a r e 
a l t ro s t o r i e : 
v i o l i n i c h o si s t i r a n o i n d o l e n t i 
in u n a n o t t e d e n s a d i p r o f u m i , 
b e l l e p a r o l e q u a l i f i c a t i v e 
per d i r e u n a m o r e i l l i m i t a t o , 
a m o r e o r m a i sopra l e c o s e 
t u t t o - . 

M a ofitji, 
q u a n d o la l u c e deU'albn 
e c o m e la s c h i u m a sporca 
di un g i o r n o a n t i c i p a t a m e n t e inut i l e , 
io s to qu i , 
i n s o n n e , alTaticato, a v e g l i a r e 
le m i e a r m i s b a r a g l i a t c 
o c a n t o 
q u e l c h e ho p e r d u t o : c i o per cu i m u o i o . 

A N G E L G O N Z A L E S 
(da Sin esperanza, con convencimiento) 

Il grande attore e arrivato ieri nella capitale sovietica 

Colloquio a Mosca eon Eduardo 
(Oalla nostra redazione) 

MOSCA, 26. — Eduardo 
De Filippo e arrivato que
sta mattina a Mosca. Tra 
due giorni comincera una 
serie di recite imposlate su 
qualtro commedie; tre 
< eduardiane >. e precisa-
mente: « Questi fantasmi », 
« Filumena Marturano>. 
c Napoli milionaria > e il 
pirandelliano < Borretto a 
sonagli >. 

E' la prima volta che 
Eduardo e la sua compa-
gnia rccitano nella capitale 
sovietica. ma Eduardo e 
gia stato qui quattro anni 
fa. c. qui. « Filumena Mar-
turano ». per esempio. figu
re da allora nel repertorio 
del Tcatro Vakhtangov 
come una delle piece stra-
niere piii richieste, nella 
bella interpretazione di 
Larissa Pasckova. Non e'e 
stato dunque bisogno di 
una particolare presenta-
zione di Eduardo al pub-
blico moscovita. La splen-
dida sala del Tcatro .IfaJp 
e andata e.-aurita in pochi 
giorni per tutte le sedici 
rapprcsenta7ioni E gia al-
trettanto sta accadendo a 
Leningrado. dove Eduardo 
si esibira in quindici se-
rate. 

Nella stanza dell'IIotel 
Budapest, a due passi dal 
Bolscioi e dal Main, il viso 
sempre piii scavato e una 
ombra di sta *' ?zza negli 

occhi, Eduardo ci parla di 
questo suo debutto mosco
vita con il suo abitunle fer-
vore: * Filumena Marlura-
no — dice — e diventato 
qui una sorta di affresco 
tragico che mi ha commos-
so perche mi ha fatto sco-
prire un*altra dimensione 
della mia opera. Sara intc-
ressante vedere le reazioni 
dei moscoviti dj fronte alia 
versione che ritengo origi
nate >. 

Eduardo e alia sua terza 
lappa di una pesante rour-
nee europea. cominciata la 
sera de l l ' l l marzo quando. 
chyjsa bottega al < Nuovo > 
di Milano. la compagnia si 
e messa in viaggio per Bu
dapest, Varsavia. Mosca, 
Leningrado. Vienna. Vene-
zia e Anversa. 

« A Budapest — raccon-
ta — le accoglienze sono 
state di un calore eccezio
nale. Avevamo la sensazio-
ne che j] pubblico afTerras-
se persino le sfumature. 
Forse e perche a Budapest 
funziona egregiamente una 
facolta di lingua italiana 
che mi dicono frequentatis-
sima. dove gli studenti 
vanno agli esami con le 
mie commedie e dicono ad
dirittura di aver dato I'eia-
me Eduardo ». 

II programma di Mosca? 
«Rccitare, naturalmente, 
e cercare di vedere un po* 
la citta nel lo spazio con- C«nardo De Filippo 

cesso dalle rappresentazio-
ni. In passato — dice 
Eduardo — tra spettacoli. 
ricevimenti e incontri. ho 
potuto vedere poco o nien-
te di questa citta. Spero di 
rifanni >. 

II teatro Malg, dove 
Eduardo dara i suoi spet
tacoli. conosce gia i succcs-
si ten tra I i jtaliani: qui. due 
anni fa. il c Piccolo » di Mi
lano entusiasmo per una 
ventina di sore jl pubblico 
moscovita con V* Arlecchi-
no sor\'itore di due padro
ni > interpretato dall'indi-
mentieabile Marcello Mo-
retti. L'na sala non grande 
(mnlr/ vuol dire, appunto. 
piccolo) di disegno perfet-
to. costruita nei primi dc-
cenni dell'800 e legata alia 
storia del movimento de
mocratico rivoluzlonario 
nis>o. tanto da meritarsi il 
t itolo di c seconda uni
versity di Mosca », accanto 
a quel lo di «Casa di 
Ostrowski >. 

Eduardo sorseggia una 
tazzina di caffe < alia tur
ea ». dopo aver rifiutato, 
con un gesto di orrore, il 
latte che una cameriera gli 
porgeva. 

«II latte n c | caffe!?*, 
Eduardo sgrana gli occhi 
come se lo avesscro ofleso 
pcrsonalmente: ed c gic^ il 
personaggio dei «Fanta

smi » i ie irammirevole le-
zionc detta dal balconc del
la casa stregatn. di come si 
fa un vero c.ilTc alia napo-
letau.i. 

AimLSTO PANCAI.IM 

Maurice Dobb 
al «Gramsci» 

II profe>sor Maurice Dobt). 
del «Trinitv Co l l ege* di 
Cambridge, parlera domain 
mercoledi 28 alle ore 18 al-
l"« Istituto Gramsci >. via 
Tagliamento, Roma. II tenia 
della conferenza e il segucn-
te: < Alcuni problemi nella 
storia del capitalismo >. La 
conferenza sara seguita da 
una discussione. 

Forse si fara 
il film su Luciano 

NEW YORK. 2rt - Dopo r.-
petute affermazionl e 5mcnti!.» 
sembr.i che Lucky Lucisno ti-
nlri por essere portato sulio 
schermo Per li» meno questa e 
I'intenzionc eapressa a Holly. 
wood da Martin Gosch. jiunto 
in questi giorni da Roma 
Gosch ha detto di avere termi-
nato In Italia la 'jcenessiarur.T 
e di essere in trattative con 
varl studl per la produzlone 
del film sui famo*o gangster. 

Egli nfferma dl avere un 
contralto con la firma autojra-
fa dl Luciano. 

lisle, qual e quella di Aspero 
mtindo, e una pacsina liurrn-
fiwi, fondata sn/ros.seiiHuionc 
della realta, con tendenza al 
prosaismo e all'ironia, di cui 
Sin esperanza, con convenci
miento e il primo tcntatii'o e 
Grado elemental, io spero, tuui 
piii malum prova. Devo dire 
anche. che, quando ho scritto 
d primo libra avevo le stes.se 
opniioiti c, tutto sommata, le 
stesse espcrienze di quando 
ho scritto il secondo. Quel 
che mi iimitraru. in realta, era 
proprio Pesper/ciicci di scritto-
re. Sono venuto formandomcla 
appunto scrivendo, c anche 
leggendo. per lo piii poeti spa-
qnoli e in particolare lllas de 
Otero c Gabriel Celaya-

Quali altre influence hanno 
avuto peso, a suo parere. sul
io sviluppo della giovane poe
sia spagnola? 

.S'o che si £ purlato di in
fluenza della pocsiu anglosas-
s-oiie. Questo potrd essere vero 
per alcuni di noi, ma non per 
me. Tutt'al piii, nel into caso, 
posso dire di aver subito ne-
ijli anni delle letturc giovani-
li, I'inflnenza della narrativa 
americana. Ma io credo che 
per capirc la poesia inia, e 
queUa dei miei amici, piii che 
la ricerca delle influenze pud 
•ierrire la eonoscenza delta 
situazionc in cui viviamo c in 
cui il gruppo dei poeti giova
ni si e andata formundo. Devo 
•iottolincare un fatto: la viia 
pocxid non e un fenomeno 
isalato: essa e nata, e si mo-
(ii/icii, nel rapporto con allri 
poeti, c ro.vi credo che av-
renga anche per gli altri. Nel. 
I'isolamcnto in cui ct troca-
vamo, ci siamo ritrovali simi-
li nell'intonazione c nelle in
tenzioni. Cominciarono i poe
ti barcellonesi, — Jos6 Agu-
^in Goytisolo, Carlos Barral, 
Jaime Gil de Bicdma — a fa
re una poesia diversa da quel
la accademica, formalista e 
conservatrice che si faceva al
lora in Spagna. Poi. all in-
circa nel 195S, si stabilirono 
forti e frequenti corifaffi tra 
i poeti madrilem giorani — 
Angel Crespo. Jesus Lop^J Prt-
checo. e me stesso — c quelli 
•li Uarcellona. Da allora i con 
tatti sono ondnti ainiicfitandn, 
i> ognuno di noi finisc? per 
tent ire I'inflnenza dt cio che 
<crivonn gli altri. lo. per 
etempio, mi scnto atline, in 
manicra particolare. alia poe
sia di Jaime C,il de lliedma. 

L'esislen/a di questo grup
po di poeti e le loro opmioni 
sulla societi e sulla poesia so
no note anche al pubblico? 

lo credo di si. Le letture di 
onesia che abbiamo tenute sia 
i Uarcellona che a Modriri 
hanun avuto un pubblico ec-
-ccionaliMrnfr mimcro^o C O M 
niolta genie anche quando ho 
'ctto recentcmentc il mio ul 
tnno libro, in una sata di espo. 
<i:io?ii di Madrid. Ci sono poi 
imztative rdiforiali che sotto 
fincano la compaltezza e coe-
renza del gruppo. come per 
esempio quella sorta a Bar 
ccllona col name Litcraturasa. 
n«*r rofonfu di un gruppo di 
^crittori catalam e rhc *'a 
pubbheando ora la collezton'j 
di poesia di dotlici Utah Col
lioure. infc.^a come un omag-
yio ad Antonio Machatlo (Col
lioure h il luogo dove Machado 
morl cstilc). La dirige Jose 
Maria Castellet. con la co'/a 
borazione di Jaime Sahn.is se-
gretarto della casa cditrice 
Seix Barral; sono gia stati puff 
hlicali libri di Gabriel Celaya 
Jose Agustin Goytisolo, Jesus 
Lopez Pacheco. Presto nsci-
ranno gli altri: Barral. Gil de 
Btedma, Crespo. Va-ente, dc 
Nora. Gloria Fueries, Cabal 
lero Bonald e Bias ie Otero 
Sono appunto i nuovi poeti 
della poesia spagnola. Di rt.*-
cente si & formata a Pariq'i 
una nuora casa editrirv, EI 
ruedo iberico, quella che ha 
organizzato il premio di po*.' 
sia Antonio Machado c ur. 
premio di narrativa, che que-
il'anno e stato vinto da Ar^ 
mando Lopez Salinas, con Ano 
tras ano. Ila pubblicato un li

bro di Gabriel Celaya. Episo-
dios nacionales e ha in pro
gramma due raccoltc di poe
sia, Espafia canta a Cuba e 
Versos para Antonio Machado, 
che potranno essere di parti
colare importanza. 

Quale eco le pare 'ibbi;, avu-
to la pubblicazione della sua 
poesia, in Spagna? 

II primo libro c-iddi* nr'. 
vuoto. II secondo, invece, ha 
suscitato notcfoli rt'orioni. So
no state in ogni caso — sia 
che si trattasse di lettere o 
di incontri personal! — rea
zioni incaraggianti ver vn. 
perche vedevo che tutti ave-
vano conipre.s'o pcrfcttamente. 
quello che avevo vohito dire. 
In Spagna la gente £ grata oi 
poeti di oggi del fatto che si 
orciipino della rcultd socirdc 
spagnola, di cui da tanto tem
po i poeti spagnoli non por
ta ratio piii. 

Qual is attualmente I'atteg-
giamento degli scrittori spa
gnoli nei confronti n'ella cen
sura? 

Sta accadendo che gli sent 
tori, stanchi, stanno abbav.do-
nando I'autoccnsura cut tcr-
mentosamentc si scttomette-
vano negli anni passati. Piii 
che di un atteggiamento -o-
scicnte, si tratta. io credo, di 
un siritomo til msofferenz-i, 
che si tramuta nellalUva co-
lonta di esprimcrsi fino in fon
do, accada quel che accaJa. 
Naturalmente la poesia r^sta 
in u n a posizione put jticil?. 
perche, come fatto minorita-
rio, desta tuition prcoccupa-
:ioni nei censori cue ncn >l 
cinema o il teatro, yer esfr.i-
pio. Cid non impedtcce, psro, 
che numcrosi libri di pacii 
— di Celaya e Bias de Otero, 
n primo luogo — siano si'im-

pati all'estero. 

Come le sembra la situa'Wt-
nc dello scrittore ut Spsgn.i, 
dopo i contatti e le csperiea/e 
di questa sua par'.ccipa'Moiic 
al congresso degli sciittori." 

Francaiiit'iife difficile Nel
la quasi totaltfu d>:i casi. lo 
scriltore non pud vtverc d»\ 
suo laioro, ed e cnr.trcita n 
svolgere att'vita fatteose. i.'i 
fili. Le atf.vita collcgii'e al-
t'attiL'itu intellettuali' — -.1 r-
nema e la teterisione ier 
esempio — che altro':e o4r«»-
no alio scrittore tanlc pots'-
Intita di gucdagno. i.-i Sycgna 
danno molto poco. S». non al
tro perche conic nei ca.-o tlrl 
cinema, se .si ec je t tar .o al
cuni casi, il Uvello i, taitia^'.co 
medio e cost ba.teo -h~ wio 
scrittore serio non p i o imp*--
gnarvisi. Una sifunziritC fj'i.rt. 
di, quella dello scil'ar-i in 
Spagna che. chi vuol; capirc., 
anche net NOiJri di/«-'tli. won 
deic dimenticare. 

ROSA ROSSI 

Conferenza 
a Roma 

di Miehele Alpatov 

Per I martedi letterari del-
I'Associazione Culturale Italia
na. alle ore 18 di oggi 27 mar
zo al teatro Eliseo. a Roma, lo 
storico delt'arte Miehele Alpa
tov parlera sui tema: « La pit-
tura russa del XV 3«c*l» • 11 
Rinascimemo ». 
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