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Letteratura 
L'ultimo libra di Luciano Anceschi 

La poesia e 
le istituzioni 

letterarie 
Slnithire portati di element] detta socialite e della 
sJoricita. le «IstHuzMmi ddla poesia », and* per il 
lore caraltere supermdividuaie e kkn^Mm, ri-

mane U concetto romanNco e idealistice di 
« personalHa creatrke » del poeta 

In poesia, dieeva Eliot, 
• que) cbe ronU non e la 
grandezza, V intensita rlei 
sentiment!, cioe delle com
ponent!. bensl rmten&ita 
del p r o c e s s artistico. la 
pressione. per cosi dire, 
sotto cut si verinca la fu-
sione >. Quest* concezione, 
che esalta la poesia come 
operaztone teenica e nega 
I'ispirazione. c ormat. do 
po la ensi del rrociancsimo, 
largamenie diffusa anche da 
noi In sede di critira let 
terana ne sono prova fell 
ttudi sempre piu frequent! 
•URII aspetti tccnici del fat-
to artistico 

Indubbiamerite, un note-
vole contribute verso una 
limile dire/tone di ricerca 
e venuto dalla cntica feno 
menologica e. in particola-
re. da Luciano Anceschi: 
basti pensare, fra le a It re 
sue opere, allc « Poetiohe 
del Novecento ». Una nuo 
va proposta a rimeditare 
su certi moduli o principi 
ishtunonali rlella poesia vie 
ne ora dal suo ultimo li 
bro Le t<;tttuz'orn deUo poe 
sta (Bompiani, pagg 271, 
L 2 0001 I] fondamento 
della ricerca e nella con-
vinzione che, al di la della 
individuality dell'opera poe
tics, esistono le istituzioni 
letterarie: e queste, pur 
essendo infinite e singolar-
mente non necessarie, nel 
loro insieme costituiscono 
tuttavia il terreno eoncreto 
su cui i i colloca. per ac-
cettarlo o trasformarlo, 
chiunque faccia operazione 
letteraria. 

La ricerca di Anceschi si 
svolge su due plani, uno 
teorico e una stoTlco, ma 
in modo che la teoria trovi 
la verifies nella esDerienza 
e questa trovi in quella la 
sua • razionalilfl > interna 
Nella prima parte del libro, 
1'autore mostra come la poe 
sia «proceda per mutevoli 
istituzioni e modelH »: nel
la seconds, come nella no
stra poesia dcRli ultimi 
cento anni • abhiano opera 
to concretamente talune 
istituzioni fondamentali *, 
quali i) correlotnjo oppettt 
vo, VanaloQta, lo sfife. ecc 

Fta Paltro, Anceschi ten 
de a chiarire i molivi che. 
nella storia della attivita 
poetica, rendono, di volta 
in volta, diversa una me-
desima istituzione In par 
ticolare, Tistituzione su cui 
egli verifies la sua Indaeine 
e quella della « poetica de-
gli oggetti • che si puo di 
re attraversi tutte) ?a nostra 
poesia dalla Scapigliatura 
ad oggi Pascoli instaura di 
fatto « la maniera oggetti 
va * non solo perche assu 
me gli opgetll in ftinrione 
di simboli, ma anche per 
che li libera finalmente e 
li rende disponibili ai piu 
van rapporti di associavio 
ne: poi, attraverso le me 
diaziont, in (specie, di Pa 
lazzeschi (in cm I'o^getto 
diventa • simholo di un 
vuoto intellettualmetite at 
t ivo») . di Gowano (che 
« tenta di darn oggetti-sim 
bolici equivalent! alia situa 
zione di miserta dclluomo 
decadutoO, di Sbarbaro 
(che • tocca simboli energi 
camente gegnati di dispera 
none nuova>), si realtzza 
la nuova « deeislone soman 
tica > di Montaie. in cui v) 
• • la forza metaflsica di 
dar figur* ad un'idea > per 
l'allusione emblematica che 
egli nesce a concentrate 
negli oRgetti 

E' evidente che si tratta 
•empre di un discorso a po 
stenori sull'esncrien/a con 
creta del fatto letlers.io 
per la verinca. cioe. del mo 
di In cui le mtilurmni si 
sono venute coniigurando 
nella concreta pra«?st lette 
r a n t Come esperienz* rea 
hzzata non e lecito tgnorar 
le: e non perche esse deb 
bano essere assunte in un 
formulano di proposte da 
codificare, ma per >l eoncre
to contributo che esse dan 
no in sede di interpret* 
none del fatto artistico 
Sul piano dell'attivita arti 
•Uea, esse vanno trattate 
come oaezw operativi tenia 
essere peraltro considerate 
inaoatituibih Piuttosto che 
condiiionare II • fare • ar
tistico. esse stesse sono con 
diztonate (esaltate. trasfor 
mate, tratcurate) dalle dl 
verse tituarioni cultural! in 
cui la poesia si produce 
Senza dire che. in una me 
desima aituarione culturalt. 
uno stesso poeta pu6 tro 
van) portato a pnvilejrlare 
ora una ora un altra istitu-
atone, a second* della « ace)-
ta • su cui food* • organ!* 

za il suo discorao culturale. 
Inoltre. per il loro caratte-
re supermdividuaie e inter-
soggettivo Je istituzioni so
no strutture portanti di de
menti di « storiciti • e di 
• sociality • e ridltnensio-
nano il concetto romantlco-
idealistico di «personajjti 
creatnee» del poeU. 

Certo. a considerarle 
• strutture che danno con-
tuiuita al fare poetico • e 
ad accettarle anche come 
• sistemi prammatici », si 
nschia di suggerire, se non 
1'idea che la letteratura pro
duce letteratura. I'ipotesi 
quasi di una certa Immobi-
lita implicita nel (are poe
tico Nella veriflca di An
ceschi, per6. la «continui 
t i > delle istituzioni non ri-
guarda gli element! forma-
li e intellettualistiei. ma 
consiste nel supporto di 
• razionalita • cbe e in ease 
e consente di penetrare e 
capire il procedjmento ar
tistico e di acquisirne la 
tecnica Tuttavia, il discor-
so da fare suite istituzioni 
dovrebbc chiarire per qua 
li ragioni esse insorgono in 
certe culture. <i continuano 
in certe altre per poi scorn-
panre o ripropor^i in si-
tuazioni cultural) diverse. 

Armando I* Torr« 

Terzo Mondo 
Euro pa e Africa: la cooperazione economiea in uno 
studio di Roberto Aliboni 

La politica neocoloniale e 
Femancipazione africana 

Un'immaflln* dal complt»»i lavori dalla difla di Assuan: un aitmpie dl cooperaziona economiea 

Scuola 

L'universita e 
il blocco dei concorsi 

Prima dl dimettersi da ml-
nlstro deUa P.I Ton Sullo b* 
fatto - coscientemente o oo 
— uno « scherso da prete » aJ 
suoi auccessorl: DOD Ha Mr-
ma to i decreti eon I quail 
dovevano essere bandit! i ooo-
corsi per cattedra Una Impen-
nata deU'ulttmo momenta, o 
torse quasi una dtmentican-
n - s'era detto allora da ai-
cuni Firmer* il successor* 
Ma lmpennata o dimentican 
zn la mancata flrma di que 
so decreti s'e mostrata una 
cattaitna cl«e acotta p che nes 
tunc vuol toifliere dat Tuooo 

Non firmare i decreti sigm 
ficava la nfortna si puo e si 
deve tar subito Cbe .cfcwe-
n fare U povero Pisrrari 
Aggradi, prendendo 11 posto dl 
Sullo al mtnistero della P I ? 
Se a firmarli fosse stato Sul 
lo sla pure in extremis la 00-
sa sarebbe caduta nel nulla 
Ma se a firmare e Perrari 
Aggradi, ia cosa acqulsta un 
chiaro signtfieato politico: si 
tmifica tmplicitamente dar ra-
glone a Sullo cbe al • d) 
rne^y aivii>»ndo IH maHKlo 
ranza di non avere la • TO 
(onta polmea » di portara w 
porto la rUorma. 

Porse e una uuiiuta Si dice 
cbe Ferrari Aggradi. a chl gU 
chiedeva sp tirmava o no ri-
spondeva: • Non posso fir 
mare Ho un crampu Jtie mi 
parallzza la mano» tntanto 
la oastnKna diventa sempre 
piu calda non avendo band) 
to i concorsi a cattedra, non 
si pu6 pulitamente oandire 
quelli per le libera docense: 
e cost vengono blocoati anche 
quest!. 

La leggina non b stata anco-
ra approvata. La castagna la-
sciata da Sullo scotta sempre 
dl plo Da un lato non puo 
contlnuare questa situazione 
t IllegaJe • dl blocco del 
concorsi Dallaitro, se tl nuo 
vo governo decider* di ban 
dirtl dira — impltcltamente 
— one tntende rimandar ta 
rtforma alle calende gTeche• 
aifermazione grave, anche per 
un governo « balneare ». anche 
per un governo preelettorale 

Intanto. al Sena to si comin 
oia a dlscutere della rlforma 
uiuversitana II governo due 
de un ordine del giomo one 
legttumj 11 suo operate Si 
oblptta — glustamente — ena 
un ordine del giomo non ser 
ve- ci vuole una «leggina» 

Si arnva a tormular la leg 
gina- cbe e uo capolavoro 
Tutto bloccato — conoorai 
trastenmenti. chiamate Per-
dio!, dira 11 lettore ma alio 
ra tolevano fare sul aeiiof 
Sol seno, si, ma., per pooo 
Per i'eaute Perche in baat 
alia leggina cbe al vuole v*> 
rare tutto • bloccato — ma 
solo flno al 30 setfembre Si 
cade nel grottesco Ne — per 
sal vara! I'anlma — baata di 
ra che pei allora si potra ap 
provare una nuova legge, pet 
fare ! concorsi unlveraltan 
in modo pib mrio. Porea m 
potrebbe tarlo ma — guar 
dlamoct negli occnil — ohl 
os crede? to no; credo nee 
suno Al maaslmo per allora 
si potra vara re un'altra leg
gina eon la quale el si tmpe> 
gna a far le peraooa aarie. 
per altrl tre ' 

La castagna di Sullo — po 
vero Sullot, certo non se ta 
aapettava — e diventata una 
preziosa «cartina al tornaso-
le a per svelare le intenzlom 
recondite del partlti che for-
meranno o appoccemnno U 
nuovo Kovpmo E' diventata 
un nodo politico — piccolo 
ma qualifieante — • vedtamo 
di metferlo a nudo, vpdiamo 
eome pu6 esspre sclolto 

L'on Sullo blorcando i con 
porsl voleva artifiriosamente 
tendere la atmosfera del mon 
do accademleo cos! da far 
«dlgenre» pib facllmente 
una riforma balorda che 
seontentava ruttl In questo 
senso U «blocco • dl Sullo 
ftndavA dlsapprovato. 

Oomunque disapnrovato o 
no. 11 blocco e'e stato Non 
$1 puo Ijmorarlo A questo 
ptmto, bandlre 1 concorsi 
f sbloccare » la sltuazione ao 
qili^ta un slpniflpafo n*>eclso 
— U slgnlfieafrt dt eed^re a! 
* baron) » di relecare in sof 
fltta ognl oropo<«ito (o *>«nJ 
v»iielta*> dl riforma Bloo 
earll « a terppo determtnnto • 
*ien1flcfl dar prnva di un vel 
lettaH^mo erottpseo Non e'e 
che una solurlnne r»loeco 
dl twttl 1 conror^l Tlnche 
nop verranno anprovate nor 
me per la «*eler!one • del 
docentl che rtlano maKtnon 
mranrle dl scripts dl quel 
le oggi tn vleore, che rrop 
PO ^pe<iso portano ad una »*• 
•pyione a mvesclo. 

Ma questo non ba<ta Non 
tanfo oerrhe — come scrlve-
va qualcbe giomo fa Petro 
nlo au queste colonne — si 
provoca qualphe Inelmtlala 
quanto nerebe come rllcevo 
tn questo modo al ere* una 
«lrua*1one dl abnorme ten^lo 
ne nel mondo univprsitarlo 
a tutto «vantaecio d! una aa-
rta dfvu«»one della riforma 
Il blocco del coneoral fa del 
trasferlmentl) rtevp psspre ao 
compaensto da una norma 
eh* preveda la possiblllta dl 
inqnadrere tin 1 protesaorl dl 
ruolo gli aaalstenti di ruolo 
oon tncanco d'tnaecnamento 
d! on eorso ufflclale a oon 
libera docensa. 

In questo modo non a! er**-
rebbero abnorml tension!; 
non al dovrebbe urtar* trop-
po la «pruderle» lamalftana: 
dlventerebbe profeaaore dl 

ruolo cbi ha superato tre 
« prove » — concorso per eo-
trare net ruoli, concorso 
per I'abilitazione alia libera 
docenza e conferimento dello 
Incartco — tre prove di scar-
so valore oggettivo. d'accordo, 
come tutte le prove superate 
sul la base di mpecantsml og 
gi in vlgore di selezlone ao 
cademira Ma tre prove che 
messe insieme. non son car 
to men vallde de) « concorso 
oer protensure dl ruolo » (Del 
resto se si esamtnasse la 
nrodti7lone « sclent if ira « del 
lo ultimo qulnquennlo dl 
« campuini » presl a caso tra 
I professor! di ruolo da un 
buo e tra coloro che verreb-
bero tmmessi nel ruolo del 
professor! unlversitari dall'al-
I'altro si potrebbe dlmostra 
re rarllmente che il «!!*•> 
lo medio • dei cattedratid 
non diminuirehbe tutt'altro) 

Una leggina del genere, cer
to non sarebbe « la riforma • 
Ma tnuoverebbe twao la ri
forma Non creerebbe la ti 
gura del « docente unico • — 
la riforma deH'universtta de 
ve passare attraverso la sop 
pressione della cattedra — 
ma consentirebbe all'iiniversl 
ta dl funzionare fino all'en-
trata in vlgore della rtlor 
ma. o dl norme realmente u> 

novatrici nella sostanza. Dl-
minulrebbe it potere del « ba-
ronl » aumentandone U nu 
mero Porterebbe un pizzico 
di aria nuova nolle facolta 
nel corpo accademioo, 

E specialmente — e su que 
sto sarei intransigente — se 
si lmponesse a chl vlene Un 
messo net ruoli dl professor* 
la resldenza obbliRatona nel 
la sede in cui insegna e la 
impossibility dl essere tra 
sfento ad altra sede piu am
bit* per almeno un quinquen 
nlo si arginerebbe la • fu-
ga dei cervelli » che porta a 
un depauperamento continuo 
delle universita minor!, spe 
cie di quelle del mendlone 
Qualsiasi legge preveda un in 
eremento dei moll del docen-
ti unlversitari e non preveda 
aerie misure tn tal senso por
ta ineluttabtlrppnte ad un im 
povertmento detle universita 
minori* ancora si vuol che U 
me7zoBlr»rno paghl per tuttl 
Una legge come quella pre-
sentata dal governo avrebbe 
per il mezmgiomo conse«uen 
a* — su un piano diverso — 
analogMe e forse ancora pib 
gravi della famigerata legge 
che istituiva la «tASsa sul 
marinato •. 

Giinfranco F«rr*tti 

Notizie 
met* (Roma); Mlnarva (Na-
poll); Lal*na (Bart); Cecc* 
(Cagllarl); Salvatar* Fautto 
Flaccovio (PaleraM). 

Kcc* t'elanco datl* op*r* 
piu vanduta Ml carta dalla 
ttltlmana. I numerl tra pa-
rant«»l Indlcano M aesto ch* 
I* »»•**• op«r« occupavano 
nella clattlflca dall'ulllmo 
notiilarlo. 

NARRATIVA; 1) Romanes 
c L* parol* tra nol l*oo*r* », 
Elnattdl (1>; l> Tamita: 
t L'alMro d*l segnl a, Man
dator! (1); 3) Crenln: • Uno 
•trano amor* a, Bompiani 
(S); 4) Fanogllo: « La paga 
d*> t*bato». Clnaudl ( I ) ; 
S) B«auy*lr: «Un* donna 
spttiala a. Mom|*d*rl (4). 

SAGGISTICA K POESIA: 
I) Kol*tlm*i t II pl*n*la 
aconoteluto», Sugar (4); I) 
Marcus*: • Saoalo ail lt Lt-
b*railon*>, glnaiHll ( I ) ; 1) 
Paiatfl: • 0«n*f* * a , Biattl 
(t>: 4) M*nch*a4*ri • | can-
n*ai 4*1 Krvae a, Mondaee-
H 0)1 *) Montanalll-Gar. 
V I M ! • L'ltaM* dvtla C*ntr*-
riforma t, Rluall ( t ) . 

Va classifies * »t*t* c*m-
pllala sw datl racc*Hk pros-
M I* Llbr*rl* lnt*rnaiion*li 
Dl Stefan* (G*nov«). tnt*r-
n*(l«n*l* H*ll*« (Torino); 
lnt*rn*tt*nal* C*v**r (Ml-
lano); Catwllo (Voron*); Ool-
d*nl (Vonoila); lnt*rn*tt*n*-
I* S**b*r (P|r*nf*)i Unlv*r-
slfas (Tri*tt«); Caaaelll ( ta -
l* tn*) | Madiraltslm* * Of-

II mMan*M Santfr* teccaf^ 
dl ha vlnte I* I I . edlilvn* 
dol f Promt* C*rvla a dl p*e-
si* dl un mil l*** dl lira, 
con la r*ec*lta t Fllo can* 
duttoro a. 

L* m*niM>ni on*r*v*!l, c«a-
slstontl In un « Corvo d'«r* >. 
>OIM tt*t* dat* * M*rl*ll* 
Bottarlnl. dl F l r *nn, par la 
r*cc*lta t Rlv«luzl«n* coear-
nlcana a, * * Glorol* Mana-
card*, dl Rom*. e*r I* r*c-
colt* t A bast* r*olm* a. 

Un « Corvo d*arg*nto a 4 
alato *ts*onato a Mln* Po-
dr*t||, di p*sar*. Un peomlo 
special* dl I f f mil* Mr*, of-
fort* d*M'|ndustrl*l* F*rruc-
do Lamboronlnl, f state al-
trlbult* • Remvo Luccho**, 
dl Roma, par I* raccolta 
t Al sol* d*ll* parolo a. 

Marceli* SkK. dl Pisa* ha 
vlnt* H • Preml* dt R** * IB 
Italian* o *JcHI*na a. Indatt* 
dal C*mun* dt fan* . ^»t la 
p**sl* dialttlal*, II r1c*»*-
lclmonto * *l*t* *ttrleulto • 
Olovannl Uala, dl C*»*nl*. 
Al c*nc*r«* hann* p*rt*ct-
pale 110 poetl. La carlmenl* 
dolla promlairon* si 4 tvolt* 
n*ll'*«l* consular* d*l c*-
mun*. 

Qualcbe tempo fa In un u 
bro molto bello sui rapportj 
tra Eurt)pj e AJrira. Mario 
Andreis senveva, a propoai 
to deH'a.ss*»<-iazione al Merc* 
to comune eurupeu di uiv4 s» 
ne dl paesl africani • L'ac 
eordo rappresent^ una tap 
pa provvisona nella lent* * 
icraduaie evoluzione pol.itcd 
ed economic* dei diciotto p*« 
si alricani e malgascio- *» 
so ha per6 un grave viuo dl 
orurine. per e^^ere un lega 
to della ered.ta coloniale e 
per avere a suo fondamento 
rapport J. vecchi e nuovi, dl 
dipendenza pohtiea e econo
miea Rapportj che non man 
cheranno di rivelarsl Incom 
patlbili con piu avanzate fa 
si del processo di emancip* 
zione e di sviluppo del con 
tinente africano a. La prevl 
sione d! Andreis si e vertfi 
cata pnma del previsto. Nel 
corso di queste settimane I* 
taticose trattative per il rln 
novo della Convenzione dl 
Yaounde (che regola I'Asso 
ciar.ione) hanno posto una 
mole tale di problem!, da ren 
dere estremampnte difficile 
un arrordo si»ddisfacent« per 
la tan to decantata « Eurafri 
ca» I nsultati mfatti dells 
esperienza a'-cumulata tn que
st] anni sono stati pressocne 
disastrosi 1 paesl afneam 
non hanno visto quella espan 
sione delle vendue in Euro-
pa del loro prodotti. cbe era 
non tanto nelle loro previ 
slonl. quanto tra 1 fondamen-
ti della « collahnrazione » 1 
prezj!) aei loro prodotti sono 
erollaM. nonosTnnte I'Associa 
Alone fosse n.ita pmono In 
funzione dl una eertt, dife 

i sa dalle oscilU/ioni del mer 
| eato monriiale A loro volta 
' i prezzi dei prodotti europei 

sono aumentati Inline alcu 
m prodotti agnmlj sono stati 
letteralmente tagltnti fuori 
del merraio europeo per ra 
jTioni concorrenziali 

Ne s| pub dire che le co 
se siano andate molto mo-
glio su) piano degli aiutj fi-
nanziari e tecnici. Ci tro-
viamo dl tronte a qualco 
sa di lmprowisato e dl ca 
suale; da un lato gli lnvesti 
nienti sono Iegati solo a ope 
re tnfrastrutturaU e quindi 
non sono di grande aiuto 
alio sviluppo reale di questo 
o quel paese africano. (men 
tre sono dt grande utilita ogll 
Investiment! pnvatt del pae 
si europei); dall'altro lnflne 
suuno di front* a una lotta 
sorda tra 1 paesl capitalist! 
cl, nella quale scompare ogm 
dimensione « comunitaria » 
Non ncordiamo piu crw abbia 
detto a questo proposito che 
« gli olandesl sono irritati. sU 
itaiiani incerti. l belgi delusi 
t tedeschi scontenti. I trance 
si inquietl, gli afncanl insod 
dlsfatti » Un giudizio pert men 
te, anche se 1 partners euro 
pel della assoeiazione manife 
stano tutte quelle tnquietudi 
ni perche alia ricerca de, 
modo In cui cavare piu utili 

• • • 

da! rapport a neocoloniale sta 
biiito. Questo comunque lJ 
quadro. Ebbene voi wovere 
t* 1'eco di tuttl questl pro 
bienu nel volume buropa t 
Africa, per una politico ai 
cooperation* (a cura di Ho 
Uerto Aiiboiu, Isututo Allan 
Internazionali 11 Mulino, Bo 
logna, 196V, pp. 157, L. 2.000) 
ma non vi acopnrete queWu 
drammatica e corposa realu 
tndicata all'inizio dail'Andreis 
II Ubro (omisce un ingente 
maienale siatiswco, e anche 
una mdagine critic* sullatti 
vita della Assoaaiione In ta 
lum scritu non manca neon 
che un accenno a bilanci ne 
gativi da trarre. Ma tutto sci 
vout poi nel tecmcismo piu 
puro. in quelle rarefazione de-
problenu propria alio scuoie 
oeocoloniali americane, in ciu 
at cuscetta in termini pragnia 
ticl dello sviluppo, con Tap 
parente reahsmo che nascon 
de la realta del dramma del 
sottosviluppo Per cm trove-
rete anche qui I'euiemismo 
del!'Africa raitigurata come 
una aerie da paesl t i n via 
di avliuppoa e dell'Assocla-
cione come fatto vita!*, one 
attend* solo qualche ritocco 
qua e la per rimediare alle 
su« uuulficienze. L'audacia 
maggiore cbe gli autori a) per 
mettono e quella di chiede 
re una armonizzazione della 
Associazione con la • strate 
gia mondiaje a predispostu 
per lo sviluppo d.ula -veconda 
conferenza dell'UNCTAD cb 
Nuo*a Delhi Tina « strategta » 
morta sul nascere, atfossata 
dalla sua tragilna. dal suo 
tecnicismo e dal meccanisnio 
dei rapporti dl scan>bio La 
venta e cbe 1 problem! de) 
I'Associazione sono entrali in 
ens) nei loro nodi vital!: U 
rapporto neocoloniale incom 
patiblle con le necesslta e<"* 
nonucbe del paesi afneam e 
U condizionamento del gran 
dl monopoli europei ad ogrn 
politica dell'Europa che sia di 
effettivo contributo ailemanci 
pazione economiea del cotiti 
nente africano Per cui la pa) 
la ritoma veramente ai popo 
11 alncarri, alia loro decislo 
ne o meno d) prendere nelle 
loro man! la costruzione de) 
ta loro economia e su questa 
base stabilire un collegamen 
to oon fEuropa. Ogni altra 
cosa. come i saggi del libro 
tn questione, e s^lo difesa 
dello sfruttamento neocolonla 
le, appena velata da pater 
nallsmo. 

Romano L«dda 

mtton 

Foco«itii fascUte 
di ufficiali 
nelle catwrme 
italiane (appunto 
per il 
miniHtro Gui) 

diornt addtetro ho ateoltt-
to alia radio un comunieato 
del mintstro Gut contra i gtor-
nah m rne tentono con i loro 
attacchi dt svxhre le tone ar-
matc e dentgrarle » 

Sun so ft no a che punto tl 
rmnutru Gut mia m buona fa
de. EgU (kJirtbbe eetere im 
gradu dt vedere eaaicM* c«a> 
ttmetro ptu in UL 4*1 propria 
naso * ccmoacere far idee nit-
tamente fat&sle di eertt (rent-
roll, coionmlli ecc. lo no pr*> 
stttfo tervatu militate a Tar-
tuio, neott ulmni del batta-
glume a LAquila * e fra i tan 
ti dttcom fasctsti degli ttfn 
ctalt. me ne e rtmasto im 
pres$o uno aft trovavo neliuf 
flcio del colunneUo comandan-
le t{ battagltone (tn qualila di 
magazztntere ero andato a pre 
levarvi degli oogetti/ e potet 
udtre un uflctale che, batten 
do fleramente i pugni nil tavo-
lo, esclamava- • Finalmente 
Costantmo ha dxmt>»trnto dt 
essere tin uomo; ha messo tn 
galera t comumsti insieme a 
quel talame di Giorgio Papan-
drew ed ha aboltto le elezto-
ni atutalo dai cokmnellt che 
hanno capita ch'era ora di far 
la ftnita con ta torre di Ba 
bele'.. a. 

Gli ufficiali presentt (potrei 
farne name e cognome, asnol-
tavano la sparata e assenti-
vano ev.dentemente d'accordo 
col focoso collega. 

Ecco, le sa queste cose il 
mintstro Gui? 

A.C. 
(L'Aqulls) 

Lettera 
d\<encomio» al 
dott. Scopelliti 

Bravo dott Scopelliti la 
rtngrazto per essersi potato a 
paladino della democratia. Lei 
it e dtmostrato uno scrupolo-
so p M, offre ad essere un 
esempw dt giusttzia La tin-
giazio dt non volere ne tolle-
rare quelle • tntemperanze • 
che portarono alle «con«-
guenze ben note » Cosi dicen-
do lei st erge a proteggerct 
enntro i fasciiti e i colonnel-
li Grazte per la sua tansia 
dt rmnovammto» che non 
pu6 «ammettere che ia tno-
lenza diventi uno sport nazio-
nale » 

Lei e un uomo degno della 
piu profonda rtconoscenta e 
rtspetto perche tn questo mo
menta dtfende U Paese daoli 
assassim. dai ladrt, dagli stu-
pratort. dat terwristt. dai bi-
icazziert, dai dxnamtlardi, dai 
delmquenti insomma. Gnute 
per aver chiesto la condanna 
di malfattari che agiscono sen-
za movente, dt questi raptto-
ri di tnnocenfi professon, che 
non fanno altro che U loro do-
vere dt baroni-padroni, sem
pre pronti a correre tn difesa 
degli studenti 

Grazte per non aver incrimi-
nato Caradonna e i suoi acco-
Itti. che non fanno della xno-
lenza uno sport, ma uno sport 
della violenza Loro il moven
te ce I'hanno Non sono dei 
delmqufnti ramunt che merir 
tano tl curcere. II carcere lo 
merttano t lavoratori di Paler
mo o dt Torino 71 career* Jo 
meritono git studenti che lot-
tano per il nnnavamewio rea
le della scuola, che lottano 
contro lo strapotere dei pro-
lesson e dei padroni 

Le condanne le merttano 
coloro che intendono dare al 
Paese una svolta deflnitiva 
terso la rcale democrazia. A-
pro gli occhi egregio dottore 
ed abbia tl coraggto dt di-
menticare che Vaccusatore e 
flglto dt un gtudtce. Lei nel 
momento in cui accusa quel 
ragazzi, accusa la democrazia 
e i partiti che la rappresen-
tana Accusa tutti gli studen
ti che, consapevoli dt una 
realta governatwa assente, con 
ognt mezzo hanno indicato la 
ria da segutre per dare al 
Paese una scuola democratica 
aperta a tutti e non soltanto 
at figli del capitaltsmo Lei de
ve accuiare tutti coloro che 
hanno partecipato ai mow 
menti studenteschi, perche 
tuttt hanno commesso «col-
pe» cfte rasentano tl codtce 
penale Ma prima dt tutti de 
ve accusare tl governo che e 
rtmasto sordo dt fronte at rea-
li e urqentt problemi della 
scuola Non credo di sbaglta-
re quando le dtco che accu-
sanda gli stiidentt di Milano 
lei accusa tutto tl Paese che 
chiede vere rifarme in uno 
stato democratico. 

GIOVANNI ATTANASIO 
(Messina) 

Ringraziamo 
questi lettorj 

Ci e lmpossibile ospitare 
tutte le letter* che ci per ven
gono Vogliamo tuttavia assi-
curare 1 lettori che ci scri-
vono e I cui scrlttl non sono 
stati pubbhcatl per ragioni dl 
spazto, che la loro collabora-
zione e di grande utilita per 
il giornaie, 11 quale terra con-
to sia dei loro suggenmentl 
sia delle osservazionl cntlche 

Oggi ringraziamo* Angelo 
M O c A I, Bologna. Valerlo 
GIAUNA. Genova; SFO„ Ge-
nova, Oscar FALOSCI, Peru
gia; Gennaro MARCIANO, 
Miano (Napoli); Giorgio TER-
MINALI. Ferrara; Giuseppe 
FORNO Santa Marghenta Li-
gure; D P Vicenza; Luciano 
DECIMO. Lignano Sabbiadoro 
(Venpzia); Salvatore BARRI-
LE, Imperia; Egisto CORTE-
SE, Milano. Giuseppe ALBA, 
Sehlo (Vicenza); Alartco SA-
LAROLI, Milano: V F , Salso 
maggiore Terme; Enrico CAL-
VI, Milano; Girotamo BRAN-
COL1. Genova 

Scrivrr* |etu>n brevl ladieaado 
ron rhiairaa oome, cofsoow a In-
Slrisxo Chl dHldcra tht In ealea 
ton conpala II profrlo ooow ot 
lo ntdtl U letter* oon nraaate, 
o slflatc, « con flrma lllejtflMIt, a 
rbc mano la aala Indicaaiow 
• Vn trappo dl... •, no* vtrranao 
puhhllralt 

- SEHIMAHAU OELLE OOHHE ITALIANE • 

S u l n u m e r o 33 di N O I D O N N E 

Ouanti sono gli itaiiani che vanno 
in vacanza? 

Circa 10 milioni. Sul nutntro 33 di Noi Donna 
parlano i bambini delle borgate) roman*), che) non 
conosxono il tignHkato dalla parola ••vacania*. 

I nuovi esami di maturita soddi-
sfano gli stuclafiti? 

Sul nummro 3 3 dl N o i Donne) r t t p o n d o n o gai 
a lunni d i u n a scuola romana. 

E' difficile conciliare il mestiare 
di acrivere con la condizione di 
donna? 

Sul numero 33 di Noi Donna tro acrittrki ri> 
apondono a qoeato intarrogativo. 

Conoscete la guerriglia delle 
achieve? 

Sul numero 33 di Noi Donrt*) un reportaga dak 
('Arabia meridional© su una guerra ancora aco-
notciuta. 

EDITORIRIUNITI 
NOVITA 

IL XII C0N6RESS0 DEL 
PARTITO COMUNISTA 
ITALIANQ 
ATTI E RISOLUZIONI 
L. 3.500 

LONGOBERUNGUER 
LA CONFERENZA 

Dl MOSCA 
II punto. pp. 212. L. 500 

I problemi dell'intemazionalismo °WI* 
nel rapporto di Luigi Longo al Comitato 
centrale del PCI e nell'intervento di En
rico Berlinguer alia riunione di Mosca 
dei partiti comunia,ti. In appendice I 
documenti conclusivi della conferenta. 

in vacanza 
il confetto Falqui 
regolatore dell'organismo 
61'ideale della praticita: 
si pud prendere in qualsiasi ora 
del giomo o della sera 
e si pud masticare. 

FALQUI 
fa bene o grand! e piccini 

EDITORI RIUNITI 
bran Majski] 

GUERRA 
E DIPLOMAZIA 

Traduzione dl Gianna Garullo 
Orientamentl, pp. 470, L. 3800 

Churchill, Stalin, Molotov • altrl protagonistj della 
seconda guerra mondiale, nei ricordi ricchl di parti-
colarl inediti deU'ax arnbaaciatora wvlatico • Londra. 


