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La scomparsa di Giorgio Morandi 
*» 

,« , <„-

UN GRANDE PITTORE 
UN UOMO LIBERO 

La sua fedelta alia propria ispirazione e il suo rigore morale avevano acqui-
stato negli ultimi anni di facili e passeggere mode un nuovo significato 

SALUTO A 
MORANDI 

Tutti sapevano. da qualche 
\mese, che era ormal oue&tfo-
[ne di giorni: i giornali avc-
Ivano U pezzo pronto, e al-
icuni non hanno resistito a 
fare uscire il necroloaio prl-

Ima dell a sua morte. Morandi 
>e stato I'ultimo del fjrandi 
\pittori italiani, per la pu-
\rezza con cul aveva saputo 
icustodire il nucleo autentico 
\della sua voce senza transi-
tgere di un segno solo. Nes-
isun foglio. nessuna tela por-
\ta un segno, un grafflo in piii 
[dl quanto fosse necessario. 

d sono molti modi di es-
\sere eroi, e Morandi lo e 
\stato in uno del tanti modi 
[posslbili. L'ho visto. appe-
Ina un mese fa. sul letto che 
tdovei'a essere il suo letto 
\di morte: la testa affondnta 
\nei cuscini, la barba incolta, 
\lo sguardo intenso e quella 
tsua civetteria dellu memo-
\ria che gli faceva rlevocare 
\gli incontri con minuzia di 
Idettagll. Aveva I'aria dl un . 
Ifllosofo greco. Pensai anche 
\a uno struggente ritratto di -
Giricault morente: lui, tan-

[ to dissimile da Giricault e, 
\come lui, delta stessa fami-
glia di eroi. 

Noi, in gioventii, eravamo 
\stati polemici contro Moran
di, ed avevamo i nostri mo-
tivi nel momento che ra- • 
gionc e passione cl impone-
vano un rischiare piii espli-
cito. Misuravamo i fatti, se 
pure in piena sincerity, con 
un metro sbagliato. J . i -

Come tutti gli artisti veri, 
Morandi faceva quello che 
doveva; i suoi stessi limiti 
(i limiti a cui si era. in pie
na coscienza e intelligenza 
critica, incatenato) sono mi-
sura e prova delta sua gran-
dezza. Un artista e grande e 
vero quando sa essere se 
stesso, nel bene e nel male. 
Ed il male, in tal caso, muta 
di qualitd e si trasforma in 
bene. Questi anni di scompi-
glio cc lo avevano restituito 
nella sua integritd, ci ave
vano fatto capire come egli 
non fuggisse, ma perseguis-
se anzi il suo impegno in 
tutta la pienezza del suo 
onore di artista. Morandi ju 
un pittore coraggioso. e chi 
pensa il contrario non sa co-
sa sia il coraggio. In questi 
anni di scompiglio, egh e 
I'ultimo esempio dell'arte 
classica italiana, un pittore 
fedele agli oggetti, alle cose, 

al visibile. Ci lascia un esem
pio, un argomento di medi-
tazionc, oltre all'alto mes-
saggio delta sua pocsia E In 
sua poesia non sarehbn tan-
to alta. e neppure poesia, <te 
ad essa non potestimo unire 
il significato di una profon-
da moralitd. la portata di un 
inseqnamento. 

Morandi e stato il piii colto 
dei pittori italiani contem-
poranei. Ricordo le visite 
alia Galleria Borghese, con 
lui e con Maccari, le sostc 
davanti a Caravaggio, a Sa-
voldo, al Lotto. Vedeva la 
pittura da pittore e da storl-
co Le cose che diceva sono 
tnttr impresse nella mia 
mente 

Ricordo anche gli incontri 
matttitini in Piazza S. Marco 
descrta e i discorsi e i con-
trasti nostri sul possibile e 
sull'impossibile della pittu
ra. Ricordo un discorso snl-
Varte negra, su C6zanne, sul 
cubismo, e come ne traessi-
mo conclusioni opposte. Ora, 
gli avrei parlato diversa-
mente, sebbene i discorsi no
stri avessero, ul fondo, lo 
stesso amore, la stessa osti-
nata fiducia nella pittura. la 
stessa incrollabilc convin-
zione. 

Morandi aveva fatto, uni-
co tra i pittori italiani as-
sieme a Boccioni, una ana-
lisi non formale delle pro-
poste di Cezanne e dei cu-
bisti. II suo giudizio era 
quello di un uomo che ave
va familiarita con la pittu
ra antica e percid parlava 
della pittura a lui contem-
poranea come uno storico 
dell'arte. 

Dalle colonne dell'Unita 
mandiamo a Morandi il piii 
commosso e il piii sincero 
dei salnti. un saluto c un 
rinqraziumrnto Ci scusiumo 
con lui dei giorni in cui lo 
abbiamo capita male, sicuri 
che il nostro omaggio odier-
no e dovuto ad una coscien
za lentamente acqnisita di 
cid che e vero e di cid che 
e bene: sicuri che il nostro 
omaggio ' reverente non e 
sull'onda della moda ma, 
ancora una volta, contro la 
moda: e i'omaggio dovuto a 
no che resta. a cid che ha 
profonde radici nel cuore 
umano. 

REXATO GUTTUSO 

Giorgio Morandi e mor-
to ieri, a 75 anni, a Bolo
gna. dove, silenziosamente, 
era sempre vissuto La no-
tizia, sebbene prevedibile 
e, pur t roppo, anticipata, 
con inaudito cinismo, da 
certi rotocalchi. ci ha ugual-
mente commossi e stupiti 
Con Morandi scompare una 
delle figure piu straordi-
n a n e dell 'arte italiana con-
temporanea; i n artista one 
e sempre vis.su'o apparta-
to, chii.se in un suo monJo 
ristretto, quasi di provin-
cia: la Bologna letteraria e 
ar tht ica bonacciona e cor-
rliale post-carl iu-nana nel
la quale sembra impossi-
bile abbia potuto fiorire 
una pi t tura cosi interio-
re, silenziosa, calibrata^ 
Nella vita -li Morandi e 
difficile t rovare dati bio-
grafici s t raordinar i , appari-
scenti. I suoi s^e^si contatti 
con la cul tura figurativa 
italiana ed europea, sebbe
ne strettissimi e assai pro-
ducenti . avvengono per for-
za spontanea, senza ade-
sioni clamorose e senza ge-
sti polemici. 

Abbiamo detto del mon-
do carducciano; ebbene 
proprio in opposizione a 
tu t to cid che di estroverso, 
facinoroso. declamatorio 
quel mondo rappresento 
pe r la cul tura italiana si 
afferma e si caratterizza 
l 'arte di Morandi. E quella 
pr ima scelta, piu che di 
gusto, fu una scelta ideale: 
l'afTermazione di un rigore 
morale, di una intensita e 
profondita di sentimenti 
assolutamente inesprimibi-
li col metro della declama-
zione e della esteriorita ac-
cademica. Cosi, Morandi , 
proprio per aver saputo e-
vi tare lo scoglio del car-
duccianesimo (per quel 
tanto che di esso conflui 
nelle correnti decadenti , in 
D'Annunzio e quindi nel 
futurismo), si t rovo ad ope-
ra re al di fuori di questi 
movimenti . E anche quan
do parve ader i re al mo-
vimento dei «Valori Pla-
stici J>, esponendo con quel 
gruppo d'artisti in varie 
capitali europee, la sua fu 
un'adesione che non lo im
pegno sul piano della rico-
struzione archeologica del-
l ' immagine figurativa ne lo 
spostd dai temi della sua 
ispirazione. che erano quel-
li dei sentimenti intimi. se-
greti . di un uomo dalla vi
ta tu t ta inter iore. sofferta 
e dolente come quella di 
Cezanne. 

Morandi difese la liber
ta del suo mondo interiore 
il profumo aspro e si lente 
di quelle sue dimesse e 
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Una recente foto di Giorgio Morandi 

Giorgio " Morandi: • Fiori , 
1926 (par t icolare) . 

polverose immagini, contro 
le numerose suggestioni che 
hanno tentato tut t i gli ar
tisti italiani della sua ge-
nerazione. Cosi, egli fu e-
s t raneo al Futur ismo, so-
pravanzandolo sul piano 
dei contenuti , anche se ad 
ispirare la sua pi t tura era-
no sempre e solo le bott i-
glie. o i paesaggi ombrosi 
e discreti della sua Emilia. 
Qui. del resto, il discorso si 
dovrebbe al largare, inve-
stendo i dati di una discus-
sione i cui termini restano 
ancora da chiarire. Infatti 
i contenuti dei futuristi, an
che se scopertamente e ru-
morosamente moderni, co-
stituiscono il logico svilup-
po della tematica post-car-
ducciana (Inno a Satana), 
positivistica e dannunziana 
e, sul piano della pi t tura. in 
fondo, Boccioni conclude. 
sviluppandolo, il mondo di 
un Previa t i . innestandolo 
nelle esperienze della Se-
cesfione di Vienna. 

Morandi invece si muove 
in un 'aura assai vasta e vi
va, che e quella che invol-
ge e spinge verso certi ob-
biettivi di espressione i Cu-
bisti e lo stesso Picasso 
post-cubista. Ma — e que-
sto e un a l t ro dei dati ca-
ratteristici del l 'ar te moran-
diana: forse il piii impor-

j tante —. il suo aderire , ob-
biet t ivamente o volontaria-
mente . a determinat i indi-
rizzi deU'arte europea enn-
temporanea. non riduce mi-
nimamente Toriginalita ita
liana del suo talento e del 
suo mondo ideale e cultu-
rale. Direi. anzi. che I'am-
piezza e la universali ta del
la pi t tura morandiana e di-
re t tamente proporzionata 
alia apparente limitatezza 
dei suoi temi ispirativi. E* 
un fenomeno analogo .a 
quello della poesia del pri-
mo Ungarett i e al suo modo 
d'essere universale in un 
mondo let terario avvelena-
to dal dannunzianesimo e 
dal decadentismo provin
ciate. 

Cosi. anche se Morandi e 
tra i pittori che partecipano 
alia prima mostra milane-
se del Novecento. nulla vi 
e. nella sua pi t tura . che giu-
stifichi l 'equivoco di un in-
t ruppamento assolutamente 
innaturale ed arbi t rar io 
della sua ar te in quell 'in-
dirizzo estetico che signifi-
co. per l ' l talia. I'abbando-
no di ogni s t imolante e se-
ria ricerca di linguaggio e 
1'adesione alia restaurazio-
ne reazionaria dei valori 
formal! proclamata dai fa
scist! col loro pernicioso 
richinmo all'oTdine. 

Negli anni della restau-
razione reazionaria de!!n 
cul tura borghese. anz ; . si 
precisa meglio e si dofini-
sce con piii l igore e au to -
rita il valore positivo del
l 'arte di Giorgio Morandi : 

il valore che definirei di J 
opposizione al provincia-
lismo e al cosmopolitismo, 
che sono poi gli aspetti di 
un medesimo fenomeno di 
chiusura ideale. La sua 
ostinatezza, nel volersi 
r inchiudere nel mondo 
caldo e intimo degli airetti 
discreti; quel suo modo di 
essere fedele ai temi c:r-
coscritti della sua antica 
ispirazione ignorando com-
pletamente \ r ich'ami e lo 
blandizie di ogni facile 
successo, convogliarono 
verso la pit tura di Giorgio 
Morandi l 'amore e il rl-
spetto dei giovanj art ist i 
italiani, oppressi e umilia-
ti dalla volgarita e dalla 
meschinita della cuU.ura 
ufflciale fascista. I vari 
gruppi di opposizione al 
novecento, infatti , hanno 
tutti un aggancio, al-
meno iniziale, col d o 
lente ermetismo della 
pi t tura morandiana. Essa 
mdico il modo come r i t ro-
vare. nella coerenza e nel-
1'approfondimento -sti l ist:-
co del proprio mondo por
tico, la gioia di una lihern 
creativita. 

Natura lmente , 1'indifT-
zlone di Morandi non pn-
teva diventare — e non lo 
divento, infatti, per i g!o-T 
vani piii dotati e sensibi l i ' 
— un invito a estraniarsl 
dall ' impegno delle idee e 
dalla tormentosa adesione 
ai movimenti e alle passio-
nj della storia e della so -
cieta. L'indicazione di 
Morandi, che ' e r a quella 
che un grande pit tore, da 
pittore, cioe libero ma 
coerente al proprio mon
do lino • all 'ossessione, po-
teva dare in quegli anni e 
continuo a da re fino a ieri, 
era di tu t t ' a l t ra n a t u r a : 
era. appunto, una inrtica-
zione di l iberta e di rigo
re morale . Il mondo poeti-
co morandiano fu un rifn-
glo prezioso. nel momento 
del clamore provinciale del 
fascismo e della cul tura 
reazionaria. per r iprender 
fiato e proseguire il cam-
mino da soli, verso a l t n 
obiettivi. Cionostante. mai 
il messaggio di umani ta 
contenuto nei quadr i d i -
messi e dolorosi di Mo-
iandi ha perduto, per noi, 
validita e significato. E l e 
ptepr io per questo motivo 
che noi piangiamo la sua 
scomparsa come una pei -
d i t j i r reparabi le per l 'ar
te i taliana. In questi uJtl-
rni anni . con 1 'awento al-
t re t tanto clamoroso e scan-
dalistico di certe mode ac-
••ademiche e mercan t i ' i . il 
messaggio della p i t tura di 
Morandi ha r iacquistato il 
vigore e il significato C'I 
l iherta che noi gli a t t r i -
buivamo in quegli oscuri 
e I rmani anni di lotta per 

vis libera cul tura . 

Paolo Ricci 

Un'opera di Giorgio Morandi del 1929. 

Prima votazione 

I cinque 
candidoti 
al premio 

Strega 
Sono Bcvilacqua, Arpino, 
Bernari , Benedetti e Fras-

sineti 

Ieri sera, a Roma, in casa 
di Maria e Goffredo Bellon-
ci si e svoita la pr ima vota
zione per il « Premio S t re 
ga >. che sara assegnato ai 
primi del prossimo mese di 
luglio. Gli « Amici della do-
menica » hanno votato cosi: 
61 voti ad Alberto Beviiac-
qua e a Giuseppe Arpino, au-
tori. r ispet t ivamente. dei ro-
nianzi La Califfa e L'ornbra 
delle colli ne, 57 voti a Carlo 
Bernari . autore del romanzo 
Era Vanno del sole quieto. 
38 voti ad Arr igo Benedet-
ti, au tore del iomanzo II 
passo dei Longobardi, 24 vo
ti ad Augusto Frassineti , au
tore dei racconti pubblicati 
sotto il titolo Un capitano 
a riposo. Questi cinque scn t -
tori sono i candidati al «Pre-
mio Strega 1964 >. La vota
zione finale, che avver ra la 
sera stessa della premiazio-
ne al Ninfeo di Valle Giulia, 
a Roma, decidera quale sara 
il vincitore. 

Una dichiarazione 

di Carlo Levi 

Uno dei 
pochissimi 

autentici poeti 
La morte di Giorgio Mo

randi e una perdita grave e 
dolorosa • per tutti. poiche 
egli fu uno dei pochissimi 
autentici poeti tra gli artisti 
italiani contemporanei. Al 
suo dato poetico iniziale, 
attraverso Vesperienza oriai-
nale e giovanile della prima 
avanguardia, egli seppe dare 
forma e stile permanente, 
mai rinnegato o mutato ne
gli anni, con assoluto rigore 
artistico e morale: tanto piii 
approfondendo il suo mondo 
quanto piii esso si limitava 
nei suoi confini, riducendosi 
a pochi oggetti, familiari c 
semplici, pure forme, simbo-
li della permanenza, su cui 
passa, come una polvere 
Candida, silenzioso il tempo. 

CARLO LEVI 

Bologna in lutto 
II sindaco Dozza e Possessore provinciale Bergonzini hanno 
reso omaggio alia salma - Commemorazione al Consiglio 
comunale - Funerali in forma solenne a spese della citta 

BOLOGNA, 18. 
Questa mat t ina si e spento 

nella sua abitazione, dopo due 
mesi di terribili sofferenze 
inflittegli da un male senza 
scampo, Giorgio Morandi , il 
grande art ista bolognese che 
per mezzo secolo ha vissuto 
nella nostra citta. 

' Morandi e morto nella sua 
vecchia casa di via Fondaz-
za, 36, nel cuore della citta 
antica, dove ha trascorso 
cinquant 'anni della sua esi-
stenza, insieme con le sorel-
le Dina, Maria Teresa e An-
netta, che lo hanno assistito 
fino agli ultimi istanti . 

La notizia della mor te del 

pit tore ha destato nella citta 
commozione e cordoglio. II 
sindaco, on. Dozza, e l'asses-
sore provinciale prof. Ber
gonzini si sono recati a ren-
dere omaggio alia salma e ad 
esprimere ai congiunti dello 
estinto la partecipazione dei 
bolognesi al lutto e al cor
doglio loro, che e lut to e 
cordoglio del mondo artist i
co italiano ed internazionale. 
II Municipio ha disposto che 
i funerali vengano fatti in 
forma solenne, a spese della 
citta. La giunta comunale dif-
fondera domani un manifesto 
di lutto. Giorgio Morandi e 
stato solennemente comme-

morato in Consiglio Comu
nale. II presidente del l 'Am-
ministrazione Provinciale, av-
vocato Vighi, ha inviato al
ia famiglia un te legramma di 
cordoglio. 

Le visite alia salma dello 
art is ta sono state l imitate a 
pochi intimi, per espresso 
desiderio dei familiari. La 
salma dello scomparso sara 
t raslata in forma pr ivata dal -
l 'abitazione alia chiesa pa r -
rocchiale. Di la prendera poi 
le mosse il funerale solenne 
con cui la citta rendera omag
gio alle spoglie del suo g ran
de figlio. 

La celebrazione domenica a Bologna 

Da tutta Italia delegazioni 

per il 20° della Resistenza 
Dal nostro inviato 

BOLOGNA, 18. 
Ormai si vivono le ulti-

me ore delFintensa attivi-
ta per la preparazione del
le manifestazioni nazionali 
indette dal PCI per il ven-
tennale della Resistenza e 
della lotta di liberazione. I 
compagni bolognesi, mobi-
litati come avvenne nel 
passato per le grandi ma
nifestazioni nazionali. pro-
seguono nella preparazio
ne dei cartelli , degli slr i-
scioni, delle parole d'ordi-
ne che domenica vedremo 
passare per le s t rade del
la citta fino in piazza Mag-
giore dove Amendola e 
Occhetto concluderanno le 
celebrazioni. 

Tutta la regione emiliano-
romagnola risente di que
sta febbre di vigiha, della 
responsabilita della riusci-
ta di questo ventennale at
t raverso il quale il PCI n -
badira alcuni punt i chiave 
della sua posizione sui 
problemi aperti della de-
mocrazia e della liberta nel 
nostro paese. Xelle t re tap-
pe di queste manifestazioni 
(Parma, Reggio e Bologna) 
il PCI ribadira la sua vo-
lonta di perseguire quella 
unita popolare che e ga-
ran?ia di successo nelle 
lotte a breve e a lunga sca-
denza, r ibadira la sua vo-
lonta di mantenersi salda-
mente nel punto cardme 
della lotta al fascismo 
ovunque si anmdi o tenti 
di annidarsi in Italia o 
fuori d ' l taha. riconferme-
ra, soprat tut to . la sua vo-
lonta di rafTorzare. in unio-
ne a tu t t e le forze con le 
quali e possibile un'intesa, 
la democrazia nel nostro 
Paese 

A Parma, sabato sera, il 
compagno Pietro Ingrao 
terra una conferenza sul 
tema < Resistenza e stato 
democratico nella politica 
del PCI >. Sui problemi che 
saranno affrontati, si con-

centrera fin d'ora l 'atten-
zione del mondo politico il 
quale conosce, al di la dei 
tentativi di sottovalutazio-
ne o di t ravisamento, lo 
spiri to con il quale i co-
munisti italiani s tanno af-
frontando la serie di que-
stioni che la scelta di una 
certa linea politica com-
porta. 

L' indomani, domenica 21, 
nel corso della mat t inata , 
le manifestazioni si spo-
s teranno a Reggio Emilia 
per il g rande incontro dei 
decorati comumsti al valor 
mili tare con i giovani del 
luglio '60: incontro di due 
epoche. di generazioni che 
hanno combat tuto insieme 
e isolatamente a costruire 
pietra su pietra la demo
crazia in Italia. 

Infine domenica pome-
riggio la cerimonia conclu
sive, che sfocera dopo la 
sfilata dalla Montagnola a 
piazza Maggiore, in un nuo
vo impegno di lotta a cui 
il par t i to comunista chia-
ma i suoi iscritti per un 
nuovo e piu avanzato obiet-
tivo del rafforzamento del
la democrazia. 

Al comitato regionale del 
PCI, a Bologna, giungono 
intanto senza interruzione 
da tu t te le organizzazioni 
i tahane. grandi e piccole, 
messaggi continui e annun-
ci sulla partecipazione al
le manifestazioni. 

Dalla Puglia hanno scrit-
to che Bari. Foggia e Ta-
ranto saranno presenti con 
loro delegati. Un telegram
ma da Bari piu tardi ha 
annunciato: < Con delega-
zione B a n partecipera ma-

"nifestazione 21 Bologna 
compagno professor Tom-
maso Fiore >. 

In cinquecento verranno 
dal Fnuli-Venezia Giulia; 
ua Verona verranno in tre
cento. dal Piemonte i fa
miliari di molti caduti pre-
senzieranno all ' incontro di 
Reggio, ment re operai del

la Fiat sfileranno a Bo
logna. 

Da Asti, Alessandria, 
Biella centinaia di lavora- -
tori con decorati viventi e 
familiari di decorati alia 
memoria. Millecinquecento 
compagni da Milano rap-
presenteranno l'organizza-
zione popolare del capoluo-
go lombardo. A Reggio 
Emilia vedremo i giovani 
protagonisti delle iotte an 
tifasciste e delle lotte per 
la pace di Sesto San Gio
vanni e di Milano. Verran
no in memoria di Ardizzo-
ne, lo s tudente ucciso men
t r e protestava, men t re 
chiedeva con al t re migliaia 
e migliaia di milanesi che 
si fermasse la provocazlo-
ne, la corsa alia guerra per 
Cuba. II pi t tore Ernesto 
Treccani fara par te della 
delegazione che presenzitr-
ra anche alia manifestazio-
ne di Parma. Siena a sua 
volta comunica la necessi-
ta di rettificare la cifra del 
partecipanti indicata in 
precedenza: non saranno 
piu cinquecento rappre-
sentanti . ma ottocento f. 
forse mille. 

A Reggio Emilia e stato 
organizzato un t reno spc«-
ciale, ma quanti saranno 
ancora i pullman e le mac-
chine? Da Carpi par t i ranno 
100 auto, dalla momagna 
modenese 100 pullman. II 
Part i to comunista della 
Repubblica di S. Marino, 
impegnato in una dura 
campagna elettorale, invie-
ra a questa mamfestazione 
una sua delegazione ufh-
ciale 

Da Parma a Bologna, tra 
sabato e domenica, gli ui*-
mini della Resistenza, gli 
tiomini che sono in fondo 
assurti a - simbolo di una 
guerra tenace e irrinuncia-
bile al fascismo si n t rove -
ranno dopo vent 'anni, tutt i 
insieme: quelli che allora 
avevano vent 'anni accanto 
a quelli che gia avevano 
vissuto una delle piu in

tense esperienze di lotta di 
quei tempi, che avevano 
scelto la lotta e l'esilio, la 
guerra di Spagna e la Re
sistenza in Italia. Tut t i in
sieme, questi uomini , che 
nella Resistenza hanno vi-
sto la base della vita de-
mocratica in Italia e che 
non ri tengono quello u n 
periodo concluso, incon-
t re ranno la schiera n u m e -
rosa dei giovani che imper-
sonano la lotta di Luglio, 
quella che ha fermato una 
delle involuzioni piu per i -
colose di questi venti anni . 

Adolfo Scalpelli 

Villoggio della 
gioventii 

di futto il mondo 
La Federazione Giovanile 

Comunista Italiana e la Gio
ventii del Fronte di Libera
zione Nazionale Algerino or-
ganizzano per i mesi di luglio 
ed agosto un < Villaggio di 
vacanze per l'amicizia della 
gioventii di tutto il mondo*. 

II « villaggio» e situato a 
22 km. da Algeri in localita 
Sidi Ferruch (una pineta in 
riva al mare ) . L'alloggio e 
previsto in bungalow da 6 a 
8 posti, con possibilita di si-
stemazione per coniugi. 

Sono previste tre escursioni 
in varie citta algerine, visite 
alle aziende del settore socia-
lista, incontri con i giovani ed 
i lavoratori. 

II « villaggio » e fornito di 
attrezzature per tutti gli sport 
nautici (vela, sci nautico ecc.) 
completamente gratuiti. 

La quota di partecipazione 
e di L. 70.000 (comprensiva di 
vitto, alloggio per i 21 giorni 
e del viaggio in aereo da Niz-
za ad Algeri e da Algeri a 
Nizza) 

Per inform a zioni rivolgersi 
aU'lIfficio Esteri della Fede
razione .Giovanile Comunista 
Italidna (Via dei Frentani 4, 
Roma). 
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