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Per i Consigli comunali 

Domenica 
in Valle d' Aosta 

i * » * > * * * 

II responso delle urne avra un peso notevole per 
il capoluogo regionale, cui si aprono, col trafo-
ro del M. Bianco, ampie prospettive di sviluppo 

Dal nostro inviato 
AOSTA. 20. 

La campagna elottnrale si 
chiudera dnmam sera, con gli 
ultirni comizi. Domenica m<itti 
na inizieranno le operazioni di 
voto in scttantatr6 cornunj val 
dostani, nci quali debbono es 
sere rinnovate le amministra 
zioni municipali. Complessiva-
mentc. gli elettori sono circa 73 
mila. dei quali 22..r>(X) nel capo 
luogo, chc e 1'iinico ccntro in 
cui si vol era col sistema pro 
porzionale. 

In alcuiii comuni. e non certo 
di ini|K)rtanza trascurahile. il 
risultato 6 gin scontato: a 
Cliainpdepni7 — che ammini-
strava dal '50 — ad Arnaz e 
Brissogne. la DC non e neppu-
re riuscita a mettere insiemc 
una lista di candidati. sicchc 
la responsahilita della cosa pub 
blica tocchera quasi automati-
camento alle for/e autonomiste 
popolari (PCI. PSIUP. PSI e 
Union Valdotaine) che gia go-
vernano la regione e il munici-
pio di Aosta. 

La circostan/a pud dare una 
immagine abhastan/a signiflca-
tiva dello stato di disagio. di 
sflducia e di crisi in cui si 6 
trovata a muover.si la Demo-
crazia cristiana in questa vi-
cenda elcttorale. II discredito 
Ix>litico die I'avcva investita e 
travolta dopo la sua sciagurata 
gestione del governo regionale 
dal '54 al '59. spingendo anche i 
cattolici progressisti dell'Unio 
ne Valdotaine a schierarsi coi 
partiti della .sinistra operaia. 
non si e minimamente rarefat-
to; lo ha alimentato, dl giorno 
in giorno. Tazione metodica con-
dotta dai governi nazionali del
la DC — di centro destra o di 
centro-sinistra — contro la pic-
na attuazione della autonomia 
valdostana. Lo statuto speciale 
conccsso alia Valle nel "48 6 
zoppo di diritti di cui la gente 
della « petite patric > non ha 
mai potuto assaporare i benefl-
ci: la zona franca, il riparto 
fiscale, la proprieta dei beni 
demaniali, la concessione delle 
acquc pubbliche sono altrettan-
te promesse rimaste sulla car
ta, la storia di uno snervante 
stillicidio di « impegni » cui la 
DC non ha mai fatto fronte. 

[/ultima tappa di questa po
litic;) (lirrtin a svuotare i con-
tenuti dello statuto autunomisti-
co, e di pochi giorni fa: il « fer-
mo » imposto dal rappresentan-
te del ministcro degli Interni al 
decreto col quale il Parlamento 
valdostano linanziava gli studi 
per il piano regionale di svilup
po. E' quella chc si potrebbe 
deflnire la prova del nove de
gli orientamenti conservatori 
della DC. validamente corrobo 
rati, su scala locale, dal voto 
dcll'opposizione democristiana 
contro la legge urbanistica re
gionale e dagli ostacoli frap 
posti dallo stesso gruppo. al 
comune di Aosta. alia attuazio
ne della legge 107 sulle arce. 

Questa e la DC chc oggi si 
pone I'obiettivo di conquistare 
il municipio del capoluogo. ret-
to ("mora dai partiti della sini
stra operaia e dall'Unione Val
dotainc. Ad Aosta sono state 
prebentate sette liste: la c Lista 
cittadina > (formata da candi
dati del PCI. PSIUP. e incli-
pendenti e capeggiata dal sin-
daeo uscente compagno Giulio 
Dolch). PSI. Union Valdotainc. 
PSDI. DC. PLI. MSI. 

La scelta che verra operata 
fra queste forze dagli elettori 
anstani. avra un peso forse de-
cisivo suI futuro sviluppo e as-
sctto della citta. 

Aosta e a un bivio della s in 
storia bimillenaria. L'ormai 
immincnte apcrtura del trafo 
ro del Monte Bianco, le offre 
1'occasione unica di lasciare i 
panni dimessi dcll'antico borgo 
di confine per elevarsi al rango 
di € citta curopea ». corridoio 
obbligato d'una grande corren-
te di traffico, centro di smista-
mento c di confluenza delle ar-
teric intcrnazionali per il Nord 
c I'Europa centro occidenlale. 
Gli aostani sanno cosa potra 
significare questo «momento 
magico > per il loro domani: 
rintensificarsi dei traffici com-
mcrciali. il sorgcre di nuo\e 
attivita. un piii agile sviluppo 
industrialc. In sostan/a un mag-
gior Ix-nessore per tutti a eon-
dizione che gli speculator! — 
con la compiaccnza dcll'ente 
pubblico — non giungano an
che qui a mettere mano sulla 
nuova fonte di nrchezza. 

Domenica. a Aosta. si votera 
anche per quosto. I-n « Lista cit
tadina > ha prosentato un pro-
gramma amministrotivo in cui 
la conqui.stn di un piu alto li-
vello economico c civile per la 
intcra comunita aostana appare 
obiettivo fondamentale della 
« epoca dei trafori >: 8500 vani 
per I'edilizia popolare. nuove 
scuole in una citta che in que
sto campo e gin all'avanguardia 
su scala nazionalc e. come ulti
mo atto della sua azione ammi 
nistrativa. un piano rcgolatore 
gia approvato nel quale la spe-
culazione edihzia non potra 
aprire fenditure. ! » ieri e d do 
mam gia collegati per il futuro 
di Aosta. come programma e 
come impegno politico. E, con 
questo programma e questo im-

i comunisti. i socialist! 

di unita proletaria e gli indi-
pendenti di sinistra della « Lista 
cittadina » si sono dichiarati per 
la riconferma della alleanza di 
for/e che hanno amministrato 
fino a oggi la capitate della 
« Vallce ». 

L'Union Valdotaine tin espres 
so posizioni altrettnnto chiare. 
K* una ennterma significative 
quella dell' Union Valdotaine: 
questo movirnento cattolico che 
dopo un lungo travaglio e una 
infelice esperienza amministra 
tiva a flaneo della DC. si era 
trovato nella necessita di stac 
carsi decisamente dalla Demo 
erazia cristiana e di deiiunciar 
ne la politira antiautonomista. 
mostra di aver trovato. nella 
alleanza coi partiti operai. la 
condi/ione per esplic.irc senza 
remore. sen/a rinunce e in pie 
na liberta. la sua azione in 
difesa della minnranza etnica 
valdostana e delle esigen/e au 
tonomistiche della Valle. 

II PSI. al contrario. conti-
nua ad avvolgersi nel manto 
deH'ambiguita e. in questi ul
tirni giorni che separano dal 
voto. sembra addirittura in pre-
da ad una strana folha auto 
lesionista' pur avendo condivi 
so fino ml oggi coi romunisti e 
rUnion Valdotaine le rosponsa-
bilita della civira amministra 
zione. si esercita in critiche 
seoneertanti e infondate alia 
giunta uscente e in questa sua 
mania si spinge al punto — co
me ha fatto <r I'Avanti! » di sta-
mane — di imputare al comune 
(e quindi anche a s6 stesso) il 
travaglio dei lavoratori meri 
dionali. come se il drarnma 
dell'emigrazione, in tuttc le sue 
dolorose componenti, non fosse 
uno dei prodotti piu tipici del

la politica dei nostri governi. 
ivi compreso quello di centro 
sinistra 

« Decideremo dopo il voto »: 
dichiarano i dirigenti della Ke-
dera/.ione socialista aostana E 
non escludonn un accordo con la 
DC per il centro sinistra, ac 
cordo che la base socialista ha 
invece rifiutato in quasi tutti 
i comuni della Valle. Sul « pos 
sibili.smo » del PSI. si innestano 
naturalmente le speran/e de 
mocristiane di conquistare il 
comune. Ma si tratta di speran 
/e chc sembrano nettamente di-
sanrorate dalla realta. La DC 
e. in grave diffieolta anche nel 
capoluogo. non ha saputo espri 
mere un « leader » degno di mi 
rare alia .-a-ilia del sindaco. due 
ilei suoi dirigenti piu in vista 
sono al centro di uno scandalo 
fin.'in/iarin che ha messo a ru 
more la Valle intcra: alia resa 
del conti. non tia trovato di 
meglio che infarcire la sua li
sta di tutti i rappresentanti dei 
vecrhi gruppi clericali e della 
destra bonomiana. Per gli ope 
rai della Cogue votare per la 
DC e per i) centro-sinistra si-
gnificherebbe aderire alia po
litica di licenziamenti. del sot 
tosalario e delle ridu/ioni d'ora 
rio di cui li hanno gratificati 
in questi anni la stessa DC e i 
suoi alleati. piu o mono volon 
terosamente consen/ienti. Per 
la citta significherebbe boccia 
re il piano regolatore e spalan 
care le porte alia speculazione. 
La via che puo fare di Aosta 
una « citta curopea > non pas-
sa. evidentemente. per il cen
tro-sinistra. 

Pier Giorgio *Betti 

Nostra intervista con il giovane poeta sovietico 

sui problemi della letteratura contemporanea 

OTTO DOMANDE 
AEVTUSCENKO 

• • ' , r . • ' . f -/•.% 
• • • • , . ' ' ' • ' " • ' ' . ' ' . ' 

Responsabilita e impegno dello scrittore - L'esempio di Majakovskij • Oggi non si deve «schiac-
ciare la goia alia propria canzone » - Pasternak, Brecht, Voznesenskij, Aksionov - »II nostro mondo 
ha solo due esiti: la fratellanza universale o la distruzione universale. Valgono soprattutto gli ar-
tisti che sentono acutamente questa nuova globalita e che dai pericoli del passato cercano il 

modo di evitare quelli del presenter 

Intervista con i compagni 
onn. G. Arian Levi e Scionti 

Ache punto 
siamoperla 

scuola materna? 
I dc vogliono che la scuola statale per I'infanzia 
sia «integrativa» di quella privata • La contrad-
dittoria posizione del PSI • Convergenze sul proble
ms degli insegnanti - L'organica proposta del PCI 

Nostro servizio 
TORINO. 20. 

L)a quando c in llaliu. Evghe-
nij Evtuscenko ha.speso buona 
parte delle sue energie a ri-
spondere a dnmande: di ami-
ci. curiosi, giornalisti. Ma non 
dobbiamn dimenticare. che Ev
tuscenko. prima che «perso 
nagg'ui », e poeta. Abbiamn vo 
Into rivnlgernli anche noi al 
cune dnmande: 

- II tun ultimo poema, co 
me inolla della tua poesia. 6 
antmato da un « pathos > d'im 
pegno civile che tu riallacci. 
sul piano ideale. a Majakov 
skij. In che cosa si differenzia. 
secondo te. la posizione d'un 
poeta civile sovietico oggi da 
quella d'un Majakovskij? 

— Quando venue hi fiivolu-
zione Majakovskij. accettando-
la. prese a scrivere per il piu 
rtisto pubblico e. come cgll 
disse, «schiaccio la aoln alia 
sua propria canzone». In cib 
la sua superinrita. ma anche 
la sua debolezza II pubblico 
popolare allora era incolto 
Majakovskij voleva scrivere 
per tutti. Si tenga presente an
che che in quel tempo il peri-
colo maggiore, nella poesia no
stra. era il decadentismo inti-
vtistico: e ad esso Majakov
skij polemicamentc oppose la 
sua poesia agitatoria < gros-
solatia ». Egli si autolimito. e 
molti suoi versi oggi sono 
morti. Della sua posizione egli 

aveva plena consapevolezza. 
Tutto questo non e affatto un 
rimprovero. Valeva la pena dl 
questo sacrificio. non loss'al-
tro che per pot scrivere su di 
esso quei versi geniali chc tut
ti conosciamo. quelli di A pie 
na voce. Ma ora la situazwne 
culturale e mutata: al nostro 
popolo tion servono versi ag\ 
tatori, volutamente o non voln 
lamente primiiivi. Cio che per 
Majakovskij era una necessity 
storica. gia nvgli anni trenta 
era conformismo sociale E 
chi seguiva pcdistounat'icnte 
l'esempio majakovschiano per-
deva la t>rrso sul fiuhblirn Ora 
non si deve «schiacciare la 
goia alia propria canzone ». La 
gente vuole cose complesse Ed 
d sintomatico che i giovani che 
si riuniscono sotto il monumen-
to a Majakovskij. a Mosca. leg 
gano. dcclaminn le cose poeti 
che piu ricche e complicate di 
Majakovskij: La nuvola in 
pantaloni. ad esempio. Insom
nia, Majakovskij d un esempio 
da seguire. ma anche una mes-
sa in guardia Oggi da noi il 
pericolo prima non e piu /'in 
timismo, ma la poesia civile 
scritta senza talento e senza 
anima. Una pnetessa, ancora 
prima della auerra. ha detin-
« l o proibirei con un decre
to del Snvnarknm (Consiqlin 
dei Commissari del Popolo) di 
scrivere versi sulla patria a 
chi non ha talento >. // perl-
colo oggi e il falso spirito ci-

Un lutto della cultura italiana 

La morte di Riccardo Francalancia 
II pitfore umbro si e spento al Policlinico di Roma a 79 anni di eta 

Si 6 spento ieri al Policlini
co di Roma il pittore Riccar
do Francalancia, nato in As: 
sisi 79 anni or - sono. Nulla 
avrebbe fatto prevedere una 
cosl improvvisa fine della sua 
fibrn robusta e ancora piena-
mcnle vilale. La notizia ha de-
stato commozione e cordoglio 
negli nmbienti culturali della 
capitate. Oggi la salma del 
1'illustre maestro rimarra espo 
sta per I'e.stremo saluto all'Obi 
torio di Viale deH'Universita 
dalle ore 14.30 alle ore 15.30 
I funerali si svolgeranno do
mani alle ore 8 nella Chiesa 
di San loirenzo fuori le mura. 
Alia moglie dello scomparso. 
ai figli Gustavo. Andreina e 
Luciana. al genero Mario Po-
chetti. membro della Segrete-
ria della C.d.L. di Roma, le 
commosse e fraterne condo-
glianze dell"« Unita ». 

Alto, allampanato, ancora 
ben ritto sulle sue lunghe 
gambe e con I'occhio acuta 
dietro le lenti a pince-nez. sem-
pre arguto nella battuta, e mo-
desto e semplice e straordina-

riamente buono quanto fermis-
simo nelle sue idee di artista 
alle quali continuava con spi
rito del tutto giovanile a de-
dicare tutta la propria esisten-
za, Riccardo Francalancia era 
a Roma uno degli ultirni rap 
presentanti d'una generazione 
intellettuale che ebbe notevole 
imporlanza nella storia dell'ar-
le moderna italiana. Dopo anni 
di disattenzione. e quasi di 
oblio, la sua recentissima mo
stra ciclica alia galleria * La 
Nuova Fesa» aveva riacceso 
attorno a lui e ai valori di cul
tura dei quali era portatore 
Vinteresse di tulle le persone 
serie. Ho ancora vivo davanli 
a me lo stupore quasi incredulo 
e un tantino autocntico di tan 
(i giovani pittori che visilandn 
quella mostra, e scoprendo for
se Francalancia per la prima 
volt a, non facevano mister o 
della loro emozione davanti a 
una pittura cost severa, rtgo 
rosa e amabilmente condolta 
sul filo d'una immaginazione 
plastica prwa di compiacimen 
ti. di compromessi e di sofisti-
cazioni letterarie. Ed ho anco-

E morta a Varsa via 
la scrittrice 

Dombrowska 
Era una delle personality piu rappresentative 
della letteratura contemporanea polacca • Ne
gli ultirni anni aveva lavorato alia continuazione 
del suo romanzo epico « Le notti e i giorni» 

Dal nostro corrispondeiite 
VARSAVIA. 20 

Si e spenta ieri all'eta <h 76 
anni la senttnee Mana Dom 
brow ska. una delle ixrsonahta 
piu rappresentative della lette
ratura contemporanea polacca. 

Maria Dombrowska era nata a 
Kalisz. nel 1889. e aveva cony 
piuto i suoi studi in Svizzera. 
Belgio. Francia. Inghiltcrra. Kr.i 
assurta al vertice della lettera
tura polacca alia morte dcll'nl-
tro grande romanziere della n.a 
generazione, Stefano Kero.n-ski. 
La sua autonta morale equiva-
leva a quella del maRsiori scrit 
ton realisti polacehi: Maria Dom 
brow ska. mfatti. aveva ^omprc 
affrontato la sua formazione d. 
scrutrice con un lavoro al ser
vizio della societa. La sua opera 
appartienc alle piu alte conqui-
ste della prosa rcalista della let
teratura polacca contemporanea 
c il suo capolavoro, il romanzo 
epico in quattro volumi l<e notti 
e t 0iomi. scritto nel deeennio 
tra il 1923 e il 1934. offre un 

quadro ineguaghabile della .Ha 
della piccola borghesn iiolacea 
tra il 1863 e il 1914. il penoio 
in cui cioe maturavano £h ideaii 
per rindipendenza dello Stato p» 
la ceo. 

All indomam deila seconda 
guerra mondiale. che aveva «iv 
suto a Varsavia. Maria Dom 
broivska Vera dedicata alia -cat 
tura di un diario. di ricordi di 
viaggio. alle traduzioni e alia 
cntica letterana. Pen$ava alia 
continuazione. fino ai giorni eo 
stri. de IA; r.otti e t qwrni. 

I frammenti del romanzo. imb-
blicati a puntate in questi nHeni 
anni sulla rivista letterana Przc 
gland Kulturalni con il titolo l.e 
avventure di un uomo |H"R<aifc. 
sono la narzjale realizzazione di 
questa idea chc aveva rfonnnato 
i suoi u'timi anni di vita. Nel 
1955. per la sua opera, la -cnt 
trice aveva ottenuto il premio 
statale e nel 1957 era stata insi-
gnita della laurea honoris causa 
daU'Universita di Varsavia. 

- . Franco Fabiani 

ra vivo davanti a me il sorri-
so commosso di Francalancia 
ogni volta che dalla bocca di 
qualche visitatore della sua 
mostra uscivano parole esatte 
di apprezzamenlo non tanto 
della « bellezza » o della « qua
nta pittorica » o del « lirismo 
tonale > di questa o quella tela, 
quanta dello stile di esse, vale 
a dire di quel calibralissimo 
rapporto che in esse vive fra 
il soggetlo come « pretesto ne-
cessario » e la forma come e 
spressione non casuale, non pe-
ritura, non pleonasticamente 
abbondante. ma, semmai, il piu 
pnssibilmente laconica ed es 
senziale. di una idea, di una 
emozione. di un sentimento. 
Sorrideva commosso Franca
lancia perche in questo spe-
cifico riconoscimento egli re-
deva rivalutato non soltanto il 
lavoro sun ma quello che ap 
punto ftt della generazione in
tellettuale alia quale aveva ap-
partenuto negli anni della sua 
prima maturita: la generazione 
dei « Valori Plastici ». In quel 
clima di cultura che soprar-
venne. intnrnn agli anni '20. al
ia particnlare degenerazione 
declamatorta nella quale era 
finitn il futurismo italiano. le 
istanze di restaurazione del 
linquaggio pnrtale avanti dai 
w Valori Plastici» ebbero un 
particnlare valore rigenerati-
vo della * nccessitd » della pit
tura. Un colore che non pud 
c nan deve cssere confuso. co
me per troppo tempo si i fat
to e come qualcuno continua 
semplicisticamente a fare, con 
la ensiddetta poetica del c ri 
torno aU'crdine» di tipo neo-
classico e accademizzante af-
fcrmatasi in seguito come linea 
principale del cosiddetto «JVo-
vecento Italiano >. La pillura 
di Riccardo Francalancia. che 
sollanto degli occhi assai miopi 
potrebbero far rientrare nel-
Vambito di un generico primi-
lirismo. apparre nel 1922 a Ma
rio Branlio. pmmotnre ed edi-
tore della rirusta c Valori Pla
stici » * come un piccolo dono 
quasi miracnloso». II succes-
siro sriluppo di Francalancia, 
artista e unmn. ha dimostrato 
quanto quel * miracolo » fosse 
il risultato d'una attenlissima 
coscienza critica. e quanto quel 
• piccolo dono » appartenesse 
al dominio di quella consape-
rolezza del c limite > che ap 
punto la generazione intellet 
tuale cui Francalancia appar 
lenne dotelte fattcosamenle e 
tormentosamente conquisiarsi 
se non rolle. come non voile. 
ne cedere alia retorica dei tern 
pi fascisti ni evadere ermeti 
camente da ogni vivente rap
porto con la realtd. Quando 
la storia della pittura moderna 
italiana comincera a Xrovare, 
fuori dalle inevitabUi polemi-
che e fuori dagli inevitabili 
scontri morali e ideali di una 
generazione con I'altra, una 
prima sinteii dei valori effetti-

vi, si rcdra cerlo con piena 
luce quanto, ad esempio. i pit-
tori come Riccardo Francalan
cia non furono estranei a quel
le piu aperie e Itbere possibi-
Ufa di scoperta del mondo che 
caralterizzarono, negli anni '30, 
la svolta rinnoratrice dei mo-
rimenti antinorecenteschi Le 
limpide misure dei suoi pacsag-
gi del IAIZW. cosi programma-
ttcamente antipittoreschi e cost 
fanlasticamente rielabnrati nel 
loro antico sapore di terra e 
di integrita naturale. i suoi mu-
ti colloqui cenerini e dorati con 
le mura di Roma rigate dai 
rami degli alberi spogli. le sue 
trepidanti e tenere nature mor
te dore il garbrt degli oggelti 
si direbbe nutrito da una lun-
ghissima storia che ra da cer-
ti fnndi trecenleschi Unn al Do-
ganiere Rousseau, costituisco-
no una pagina chiara, sicura. 
indimenticabile della pittura 
italiana del nostro secolo. Sa-
rebbe darvero ora che quella 
« pietas storica » invocata da 
Roberto Lnnghi per i pittnri del 
sodalizio romano cui Franca
lancia appartenne, si introdu-
cesse, almeno come dubbio. ne
gli attuali detentori del polere 
dei massimi musei d'ane mo
derna italiani: le tele piu bel
le di Francalancia atlendono da 
troppo tempo di essere portote 
fuori dal recchio studio di Via 
Merulana. 

In anni lontani Ijamberto Vi-
tali, scrivendo delle acqueforii 
di Giorgio Mnrandi. preconizzd 
quanto quei laennici segni a-
rrebbero un giorno giganteg 
giato nel confronto di opere 
ritenute tanto piu grandi e im
portant! di esse. Anche « ti pic-
colo dono quasi miracoloso» 
della pittura di Riccardo Fran
calancia conoscera il suo giu-
sto destino. 

Antonello Trombadori 

vile. Oggi il veto poeta non d 
ni itttimista, ne civile; ma 
iuno e I'altro instetne. Paster
nak a torto e ritenulo da alcu-
ni un poeta inlimista. Lo stes
so vale per la prosa. 

— II tuo ultimo poema, pub 
blicato sulla rivista f Junost », 
the tira un milione e mezzo di 
copie. si e subito esaurito e 
piesto uscira in un volume a 
se. La consape vol ez/a di que
sto enorme pubblico influisce 
sul processo creativo stesso? 

— Prima non ho pensato a 
questo. Ma adesso rifletto invi
to sulla grandissima risonan 
za die i miei versi hanno. E se 
prima del '63 le mie raccolte 
comprendevano poesie assai di
verse per valore, negli ultirni 
due anni manifesto un mag-
gior rigore, una maggiore re-
sponsabilita. Ho scritto di re-
cente: « E' terribile se non ti 
vogliono ascolture. E' terribi
le se cominciano ad ascoltare ». 
Si, e piu « terribile» quando 
sai che tanti ti ascoltano. 

— Le altissime tiratuie si 
giustificano editoriameute an
che per poeti non « civili >. so 
lo mediatamente « impegnati ». 
come un Pasternak, poniamo? 

— Premli l'esempio di un 
poeta come Vinokurov, la cui 
creazione non e legato direl-
tamente con una tematica <t ci
vile >. L'ultimo suo libra di 
versi si e esaurito in centomi-
la esemplari. 

— Gia che ho ricordato Pa
sternak. una domanda obbli-
gata: qual 6 il tuo giudizio sul 
Dottor Zivago? 

— Son u un romanzo genia-
le, ma i il romanzo d'un poeta 
geniale. E' debole la dove par-
la del popolo: cade allora nel
la sttfiz2azione. 

— •La poesia" russa del Nove-
cento e stata caratterizzata da 
una forte consapevolezza lin-
guistica. Come si presentano 
per te e per i poeti della tua 
generazione i problemi connes-
si coi mezzi d'espressione? 

— Voff/t'o scrivere con sem-
plicita, ma non in modo pri-
mitivo. La lingua deve avere 
il suo aroma, il suo gusto. La 
cosa piii insopportabile e una 
lingua distillata. Bisogna sfrut-
tare tutte le possibilita che la 
lingua offre. Nel mio ultimo 
poema, ad esempio. accanto a 
certi giri stilistici che sono 
della lingua poetica ottocente-
sca si trovano espressioni del 
gergo urbano d'oggi, voci del 
parlato contadino. In partico-
lare Voznesenskij ha una fa-
colla d'invenzione linguistica 
interessante: scrive nella lin
gua del XXI secolo. Per pas-
sare al romanzo, Aksionov ha 
creato lo stile dun Salinger 
russo. Era necessario per far 
parlare quegli eroi chc voleva 
rappresentare. Ma ora scrive 
di cose piii serie e piu vasto 
e il suo pubblico: la sua lin
gua e meno intasata di ger-
galismi: 6 diventala una lin
gua, direi, di riflessionc. Lo 
stile dev'essere denso, mai ac-
quoso. IM parola deve avere 
un peso, se la si tiene sul 
palmo. 

— Che cosa pensi della let
teratura del cosiddetto c di-
sgelo > vista nei suoi rapporti 
con la letteratura occidentale? 

— Prima di tutto. voglio 
precisare che non ho mai ac-
cettato il termine < disgelo t. 
Per restore nell'ambito della 
meteorologia e delle staginni. 
parlerei di * primavera *. una 
« primavera * difficile, ma che 
non si ferma. II rinnnramenlo 
della nostra letteratura non e 
stato soltanto * sociale» in 
sento lato, ma soprattutto spe-
cifico. cioe letterario appunlo. 
E oggi cio e avtertibile piu 
che in passato. Ije nostre ri-
cerche sono parallele a ccrtc 
che si svolgono in Occidente. 
e cio non perche da noi si sta-
no letti certi Itbri. Ma anche 
la traduzione di ccrte opere 
favorisce il nostro lavoro. Ad 
esemrio, II Centauro di Up 
dike e adesso il libro piii po 
prtlare e influente tra i nostri 
giorani lellerali Son parlo poi 
dcll'enorme influsso che lia 
avuto su tutti noi il cinema 
italiano. 

— Per tornare a potsia c 
c impegno >. Tu parli spe.wi 
di Majakovskij. Che cosa pen 
si di una diversa esperienza 
di poesia socialista come quel 
la di Brecht e dove vedi la 
sua attualita? 

— SOJIO conrinfo che Maja
kovskij avrebbe amato Brecht: 
arerano in comune Venormr 
amphtudtne del pensiero poc 
tico. Se un tempo i van pant 
erano divisi, ora lutto e umto. 
In un'eta in cui i destmi degli 
uomini sono globali e indtn 
sibili, Brecht £ atluale perche 
mostra che cosa separa gli 
uomini e che cosa li uniscc e 
li pud unire. II nostro mondo 
ha soltanto due esiti: la fratel
lanza universale o la distru
zione universale. Capisco chc 
esistano scrittori inleressati 

ancora a descrivere s'mgoli 
* pezzi > di questo mondo. ma 
soprattutto valgono gli scrit
tori che sentono acutamente 
questa nuova « globalita • e nei 
pericoli del passato cet.anu 
di imparare il modo di evitare 
i pericoli del presente. 

— Trovi possibi le r oppor-
tuno che nell' URSS si formi 
no gruppi e tenden/e lette
rarie? 

— Giu adesso esistono varie 
tendenze nella nostra lettera
tura Sul piano delle riviste, 
prendi il Novi Mir e Junost: 
i/ Novi Mir tJ impegnato a 
trattare aspettt concreli, « em-
pirici ». direi, della nostra vi
ta: mentre Junost favorisce 
una letteratura pin d'invenzio
ne. di fantasia. O prendi me 
e Voznesenskij. amici perso-
nali. ma su due posizioni poe-
tiche assai diverse. Ma tutti 
siamo uniti contro i nemici 
della letteratura. 

Vittorio Strada 

Da due mesl si trascina a 
Montecitorio. dinanzl alia com-
missione P.L. riunita in sede 
referente. il dibattito sul di-
segno di legge govemativo e 
sul progetto di legge comu-
nista sulla scuola statale per 
I'infanzia. Per fare il punto 
sulla discussione. abbiamo in-
terpellato I compagni onore 
voli Giorgina Arian Levi e 
Scionti. i quali ci hanno rila-
sciato questa intervista. 

Come procede II dibattito e 
quail orlcntamentl s o n o 
emersl? 

II governo si era impegnato 
di istituire la scuola statale per 
I'infanzia entro 1'arco del pia
no triennale per In scuola 
I0G2-1905. Siamo ormai assai 
prossimi alia data di scadenza 
di tale piano (30 giugno). ma 
la realizzazione della scuola 
statale per i bambini dai tre 
ai sei anni e ancora iontana. 
Infatti. per i continui delibe-
rati rinvii. il dibattito genera-
le. apertosi tardi e con una 
affrettata e non convinta rcla-
zione dell'on. Rampa. demo 
cristiano. non si 6 ancora con 
cluso. 

CONFERENZA STAMP A PEGU 

STUDENTI IRANIANI 

«Sfidiamo 
il governo 
dello Scia» 

> 

« Dimostri che non tortura e uccide i pri-
gionieri; inviti avvocafi e giornalisti stra-
nieri a controllare sul posto la verita » 

«Slidiamo il nostro governo 
a dimostrarc che gli arrestati 
non sono stati sottoposti a tor
ture! Lo sfidiamo a provare 
che Parviz Nik-Khah non e sta
to ucciso durante gli interroga
tor!! Lo slidiamo a pubblicare 
iotografie degli arrestati fatte 
dopo gli arresti e dopo gli in-
terrogatori! IM sfidiamo ad in-
vitare un gruppo di giornalisti 
e di avvocati stranieri a recar-
si a Teheran, per visitare le 
prigionj. parlare con i nostri 
sei colleghi ed accertarsi con 
i propn occhi e le proprie orec-
chie che ad essi non e stato 
inflitto nessun maltrattamento. 
nessuna tortura! ». 

Nella stanza gremita soprat
tutto di studenti iraniani al ter-
zo giorno dello sciopero della 
fame, un dirigente della Con
federation of Iranian Students, 
appena giunto da Londra, sol-
leva una grande riproduzione 
di una piccola. vecchia foto. 
E' il volto infantile di Parviz 
Nik-Khah quando era alunno 
delle elementari. una foto vec
chia di oltre dieci anni. Per
che i ginrnali di Teheran, con-
trariamente al solito. non han
no pubblicato fotografie recenli 
di Nik Khah e degli altri ar
restati? Forse perche i loro 
hneamrnti sono deturpati dalle 
percosse? Forse perche Nik-
Khah 6 gia morto? Si sta per 
ripotere I atroce vicenda — gia 
accaduta in Persia — di per
sone morte fra le mani degli 
agu77ini. e tuttavia condanna-
te lo stesso alia fucilazione. 
»ra=cinale cadaveri davanti al 
plotone d'esecuzione. appese al 
palo. bendate. e uccise una se
conda rolta? 

Durante la confercn/a stam 
pa di ieri mattina. nella sede 
dell" UNL'RI. i rappresentanti 
degli studenti persiani all'este 
ro non hanno chiosto alia stam-
pa di condiv idere le loro idee 
politirhe. ma semphcemente di 
e^igere: 1) che il go\erno di 
Teheran si decida a fornire 
notizie precise sugli accusati 
di complicita nel presunto at
tentate contro il sovrano; 2) 
che il processo si svolga non 
a porte chiuse e davanti ad 
una corte militare. con avvo
cati difensori nominati d*uffi 
cio e minacciati di arrestn se 
osas<ero patrocmarr con trop 
po calore la cau.sa degli accu 
sati. ma davanti ad un tribu 
nale civile, a porte aperte e 
con il ricowxcimento agli ar
restati del diritto a Tarsi di 
fendere da avvocati. iraniani o 
stranieri. di loro fiducia. 

Perche — e stato spirgato ai 
giornalisti — e accaduto anche 
questo: che tre avvocati mili-
tari, che avevano fatto corag-

giosamente il loro dovere di 
difensori di nove imputati, so
no stati a loro volta messi sot-
to processo. In generate — i 
leaders studenteschi hanno in-
sistito molto su questo punto 
— i prigionieri politici iraniani 
sono abbandonati all'arbitrio 
della magistratura militare che 
applica nei loro confront! le 
pene decise dal potere eseculi-
vo. cioe dallo scia o dai suoi 
consiglicri. Per esempio. di re-
cento si e svolto un processo 
(ne ha dato notizia il N.Y. Ti
mes del 27 aprile) contro quin-
dici persone accusate dell'omi-
cidio del primo ministro. Tutto 
si e svolto nel piu stretto se-
greto, e una secca informazio-
ne c stata data solo a esecu-
zioni avvenute. 

I dirigenti degli student] per-
siani hanno esposto ai giorna
listi tutte le accuse che — se
condo la stampa di Teheran 
— il governo muove agli arre
stati. e le hanno confutate una 
per una. In particolare hanno 
riaffermato I'impo.ssibilta pra-
tica per gli arrestati — tutti 
sorvegliati speciali, perche no-
toriamente avversi al regime 
— di organizzare in patria un 
* complotto » contro lo scia. II 
governo dice che I'ing. Ahmad 
Mansuri entr6 in contatto at-
traverso lelettricista Kamrani 
(un settimo arrestato) con la 
recluta Reza Sciamsabadi. per 
indurla ad uccidere il sovrano. 
E' un'accusa grottesca. perche 
tutte le mosse dell'ing. Man 
suri erano controllate dalle 
spic. mentre la recluta. in 
quanto addetta al palazzo im-
periale. era strcttamente sor-
vcgliata. a sua volta. dal ser
vizio di contro spionaggio. 

Anche gli altri element! su 
cui il governo di Teheran pun-
ta propagandisticamente — i 
14 volumi in inglese di propa
ganda cinese. una fantomatica 
dilta comm^rciale cino persia-
na, destinata ad introdurre 
clandestinamente libri comuni
sti in Iran, una radio Irasmit-
tente «potentissima» da instal-
larc nel paese per diffondere 
programmi anti - govemativi. 
preparativi segreti di guerra 
partigiana nel nord — sono 
tutti poco attendibili e fanno 
parte della montatura: gli stu
denti li hanno confutati punto 
per punto con ncchezza di ar-
gomrnti 

I dirigenti della CIS hanno 
inoltre inviato una lunga let-
tera a Paolo VI. pregandolo 
« come forte sostenitore dei di 
ritti umani » di intcrvenire per 
salvare la vita degli innocenti 
arrestati. c Dipcndiamo — dice 
la lettera — dall'appoggio di 
Vostra SantitA >. ' 

Gli interventi dei deputati 
democristinni hanno accentua-
to la piena adesione del loro 
partito soprattutto alle parti 
piii reazionarie del disegno go
vemativo. che sono: il rico
noscimento per la scuola sta
tale di una funzione puramen-
tc stissidiaria e integrativa di 
quella privata: la decisione di 
non creare la scuola per I'in
fanzia come isiituzione sco-
lastica a s6 stante, ma di dar 
vita in avvenire solo a qual
che scuola statale Infantile la 
dove i privati non intendono 
intervenire; il prcsupposto. in-
fine, che la finalita della scuo
la per I'infanzia dehba essere 
in primo luogo non educativa. 
ma assistenziale. 

L'on. Codignola. del PSI. non 
ha potuto fare a meno di ri-
conoscere che il disegno go
vemativo risente di tutti i li
mit! imposti dal compromesso 
governntivo dal quale e sca-
turito. Tuttavia, ne ha accolto 
la sostanza ed ha giustiftcato 
la necessita del rinvio del pro-
blema dell'estensione su tutto 
il territorio naziouale della 
scuola statale per I'infanzia, 
collegandola all'onere finanzia-
rio che tale estensione com-
porterebbe. E' evidente che, 
proseguendo su questo terre-
no dei rinvii, la scuola per la 
infanzia non nascera mai. 

Su quail problemi pensato 
chc sia posslblle ragglungere, 
se non I'unlla, almeno una 
larga maggloranza dl con-
lensl? 

Sul problema della prepara-
zione del personale insegnan-
le della scuola per I'infanzia. 
I socialisti. ed anche i libera-
li, concordano con le posizio
ni nostre, espresse anche nel 
nostro progetto di legge, che, 
riconoscendo una grande im-
portanza aH'educazione dei 
bambini dai tre ai sei anni, 
esigono per gli insegnanti una 
istruzione media superiore di 
cinque anni. intcgrata da un 
corso di specializzazione nel-
I'Universita. a cui corrispon-
da uno stato giuridico cd eco
nomico adeguato. 

Quale e II programma ela
borate) dal Partito comunixta 
italiano per I'educaflone del 
bambini in eta prescolastlca? 

L'Vnita ha gia illustrato piu 
di una volta la proposta di 
legge n. 938 presentata sin dal 
febbraio 1064 dal gruppo co-
munista della Camera. Essa 
esprime le posizioni emerse sin 
dal 1902 nel Convegno naziona-
le delle consigliere comunali e 
provinciali comuniste sulla 
scuola per I'infanzia. Questa 
— ripetiamo — deve essere 
concepita non come un istitu-
to assistenziale. ma come ve
ra e propria scuola, che co-
stituisca il primo momento di 
tutto il processo educativo. c 
deve essere pubblica, gratuita 
e gencrale. ossia quantitativa-
mente e qualitativamente tale 
da contribute, insieme alia fa-
miglia. ad impartire un'educa-
zione capace di inscrire ar-
monicamente i bambini, attra-
vcrso attivita adeguatc. nella 
piu ampia collettivita sociale. 

I compagni deputati che si-
nora sono intervenuti nel di
battito nella commissione del
la P. I. (Arian Levi, Picciot-
to, Loperfido. Scionti c Illu-
minati) hanno. fra I'altro. cri-
ticato fortcmente le prospetti
ve del disegno di legge gover-
nativo di affidarc aH'esecutivo 
il potere di decidere dove, 
quando e come istituire la 
scuola per I'infanzia c. con 
una concezione autoritaria, di 
sottrarre ai Comuni. che noi 
consideriamo organi democra
t i c di decentramento del po
tere pubblico. ogni facolta di 
decisione in materia, accollan-
do loro solo 1'obbligatorieta di 
pesanti oneri finanziari. 

La manifesta volonla della 
DC di soffocare la scuola sta
tale per I'infanzia sul suo stes
so nascere. per non intaccare 
gli intercssi degli enti confes-
sionali detentori del monopo-
lio quasi assoluto dell'cduca-
zione dei bambini dai Ire al 
sei anni. e la rinuncia dei so
cialist! a baltersi si no in ron
do per la realizzazione di una 
scuola pubblica e moderna 
quale avevano prospcttato ne
gli anni passati per il rispct-
to dell art. 33 della Costituzio-
ne. senza compromessi e ce-
dimenti. devono preoccuparci 
ed impegnarct ad informare 
ampiamente I'opinione pubbli
ca sulle inacccttabili propo-
ste governative. Un vasto mo
virnento popolare e necessario 
per oltenere che la scuola sta
tale per I'infanzia sorga pre
sto. ovunque e bene 

Per atsoluta mancanza di 
spazio siamo costretti a rin-
viare la pubblicaiione della 
pagina delta scuola, che usci
ra venerdi prosslmo, come 
di consueto. 


