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Letteratura 
111 suf i t snfli wrtwi « b u t » americani Keranac, 

Bmigfcs, ttisfeerg, Corct e Fertingbetti 

Scrittori 
innovatori 

e nuovi 
«bohemiens» 

Scuola 

Vito Amoruso (un giova-
nja&kno studioeo che insegna 
letteratura inglese all'Uni-
veraita di Ban, e cfae, tra 
l'altro, ha curato U Diario di 
Emerson) dedica un lungo 
saggio alia letteratura ame-
ricana che va sotto il titolo 
<U beat (La letteratura beat 
americana, Bari, Laterza, 
1909, pp. 204, L. 1000); tito
lo, si sa, diventato coperchio 
per troppe pentole, come 
aetapre awiene, Sono passa-
ti poehi anni dalla esplosio-
ne di questa < corrente », e 
gia la si pud guardare in 
prospettiva. Amoruso ne fis-
ea le date tra il 1957 e il 
1961, e ne segna subito i 
contornl cosh < fenomeno 
letterario» la cui natura e 
costituita «dal vertiginoso 
•quilibrio fra awentura let-
teVaria e mero documento di 
costume, fra testimonianza 
di una crisi generazionale e 
tumultuosa, istintiva, generi-
ca affermazione di una nuo-

Burroughs 

•a moda,.di una versione ti-
picamente americana della 
boheme ». Ma piu che di un 
aaggio sul movimento, si 
tratta di quattro medaglioni 
•ui maggiori esponenti: Ke-
rouac, Burroughs, Ginsberg 
e Corso. Medaglioni che pun-
tano soprattutto sulla defi-
nizione de-U'ideologia di que-
ati scrittori, o del loro «eon-
tenuto », che coincide con la 
loro. In buona parte comu-
ne, poetica. Un'ideologia 
presto individuata e defini-
ta, anche perche esplicita, 
dichiarata, bandiera del mo-
vimento e del singoli scrit
tori. VI sono differenze, 
certo. Ad esempio Burroughs 
(l'autore di Junkte, tradotto 
come La srimmia della terra 
da Rizzoll, e di Lettere dello 
Yage, insieme a Ginsberg, 
tradotte presso Sugar e de 
II potto nudo, sempre pres
to Sugar) ha con la lettera
tura propriamente beat (da 
Kerouac a Corso) < un rap-
porto esterno», secondo 
Amoroso. Diretti. In certo 
aenso inconsci testimonl e 
partecipi <del mondo degli 
emarginati e del derelltti 
della societa di massa >, 1 
primi; lucida e analitica e 
consapevole la scelta dellMr-
razionalita nel secondo. D 
discorso di Amoruso soorre 
via veloce, Intenso e preciso 
attraverso 1 tesrJ di quest! 
an tori, non senza rilievi cri
tic! e una sorvegliata parte-
cipazione at loro risultatl. 
Cosl, eglj sa cogliere e de-
finire assai bene l'ansia dl 
poesia, come • vera sede > 
dell'esistenza in un Gins
berg; e, connessa alia • ste
rility... della propria denun-
cia della alienazione socia-
le », la liriclta « nuda e in-
difesa » in un Corso e via 
dicendo. Chiudendo, proprio 
riguardo a quest'ultimo poe-
ta, eon una sintesi assal 
chfara e valida per tuttl: 
« Alia fine di tutto, quando 
1'eco degli anni di giovinezza 
e dl ribelUone si e ormai o 
malinconicamente affievolita 
o del tutto spenta, resta la 
eonaapevolezza che, al mas-
si mo del proprio storro in-
ventivo, al meglio della pro
pria volonta di antitesi nel 
confrontl della societa ame
ricana, quello che si e rlu-
•eiti a raggiungere e a test!-
motiiare e la lirica alternatl-
va propria non dell'azione o 
della rivolta ma della poesia 
e doe, in ultima analisl, un 
mastimo di est a si e un ml-
nlmo di anarchia ». 

Un saggio dunque lnteree-
u n t i e cbe va letto con pro-
fitto. Voire! pero tare qual-
die oeservatlone, anche sen-
aa awenturarml In un di-
•corso troppo approfondlto. 
La realta, la consistent* di 
queeti poet! a me e sempre 
parsa modeata, assal mode-
sta. Quell'ego esibito coo 
tutto U wio reale apeaaore 
•utobtografico, la neesuna o 
quasi rioorca o capadta di 
aniversalitzaxJone, la paglna 
• I varai troppo tpcwo tfor-
Matt, eaacaoti, o rettJ d i 
faveehl SJB po* pwarindall: 
t a t t e d * son ml e mal aop> 

brato materia veramente de-
gna di attenzione e di inte
resse. Alimento per chi si 
riempie la bocca di facili so-
ciotogismi ed e incantato 
daH'operazione piu banale, 
qual e quella ideologizzante, 
che tutto riduce a poche for-
mule monotone: borghese, 
societa, mass media ecc. 
Questa e letteratura, al limi-
te, da strapazzo. Amoruso, 
dunque, la prende, secondo 
me, troppo sul serio e apre-
ca indubbie quality interpre
tative in un materiale quasi 
sempre scadente (eadoderei 
da questa falddia solo al-
cune cose dl Corso, ma an
che in questo caso con le 
pinze). Sarebbe stato forse 
interessante allargare il di
scorso: ad esempio, alia «for-
tuna» di questi scrittori, 
fortuna spesso basata su let-
ture approesimate, qui da 
noi; e alle ragioni non tanto 
sociologiche quanto propria
mente letterarie e filosofi-
che dello sfasciamento an
che stilistico di questa lette
ratura. Ma capisco: sarebbe 
stato come parlare di tutta 
la letteratura americana di 
questo dopoguerra. dopo il 
ben piu alto periodo del-
l'entre deux guerres, e quin-
d| esorbitante dall'assunto 
di Amoruso. E capisco anche 
come la sua analisi debba 
per forza essere quasi sem
pre solo contenutistica. SI 
tratta di scrittori che pren-
dono II proprio io maledetta-
mente sul serio; e questo e 
molto « americano >; anche 
se 11 loro io non interessa 
a nessuno; e chi opera cos) 
non produce nulla di resi-
stente; non fa ne poesia ne 
prosa. Han voglia di mirare 
a qualcosa che vada • oltre * 
al libro o al testo, a com-
plere «un gesto». Sono 
chiacchiere. Cosl resta di lo
ro quasi solo la cartella se-
Enaletica e al eritico non rl-
mane che ricostruirla o ve-
derla come vestigio del co
stume. 

Al fondo, infine, v'e una 
questione filosofica, legittima 
anche perche questi scrittori 
pretendono a una dignita fi
losofica, doe a una visione, 
e a una prassi, quali che sia-
no. Si vedrebbe (e qui Amo
ruso fa alcune acute osser-
vazioni, anche se en passant) 
quanto banale, presto dett? e 
da rotocalco sia quella tal 
filosofia. e quindi per con-
verso come essa. anche se 
qualche stimolo ha avuto 
sulle coscienze specie giova-
nili americane, in realta non 
potesse non dico favorire un 
salto di qualita, ma evitare 
che I gesti. la prassi, il co
stume che ne derivavano 
fossero materiale piu che in-
tegrabile. commerdalizzabl-
le. Un tempo si sarebbe par-
lato. e giustamente, di visio
ne • piccolo borghese > dl 
specie americana. E andreb-
be quindi indacato come 

Karouac 

I'abito pragmatistico, caccia-
to dalla porta, rientri dalla 
finestra, mettendo insieme 
droga e letteratura, sparse 
letture « europee > o < India-
ne > e un Ideale del buon 
selvagglo che sta piu viclno 
a Tarzan che a Rousseau. 
Vittime, dunque, piu che in
terpret!. dlventerebbero an
che questi scrittori, anche se 
vittime pagate non male*, suc-
cub! insicurt, per quanto a 
volte reboanti, dl un cro-
giuolo da cui non sanno dl-
stricarsi. Discorso a parte, 
forse. merita Ferlinghetti, 
ma anche qui piu per I suol 
merit! • politicl», anche du-
ramente pagatl, che per la 
durezza della sua poesia: me
rit! d'altro canto compensati 
da un suo infilarsi nello sen 
piu radicale Ma volevo solo 
accennare a detle riserve, a 
proposlto dl un argomento 
diventato assai complesso so
prattutto per le Incrostailonl 
che la moda • la pubblicita, 
e anche U gusto corroaivo e 
acritlco assal diffuse per tut 
to eld che sembra aH'oppo-
slzione, vi ha depotttato. 

Rino Dal SJSSO 

Bambini senza diritti 
La «nuova» scuola materna st atale e in grado di accogliere 
cirea 90 mila bambini su un milione e mezzo — La legge 144 
Si va alfermando la convtn-

zknw che il bambino a 3, 4, 
5 anni subisce tutta una serie 
di ennriizionamenti socio-eco-
nomid e cultural! tall da 
strutuirarlo In modo presso-
che definitivo. Giunto alle so-
glie della scuola dell'obbligo 
egli e gia un « prodotto »: pre
sents cio* una gamma di fun-
zioni ormai sufficientemente 
realizzate e direzionate in con-
seguenza dei fattori socio-am-
bientall che lo banno solleci-
tsto (o lo hanno frenato) in 
modo certamente non rationa
le. Gerti difetti che in eta 
successiva si presenteranno 
nel bambino delle elementari 
o in quello delle medie tro-
vano evidentemente la loro 
origine profonda in quella fa
scia d'anni fra I 3 e i 6 che 
non sempre sono sufficiente

mente considerati e a cui non 
si presta nei termini piu ido-
nei la necessaria cura peda-
gogica. 

Quando si parla di diritto 
alio studio per tuttl e de!La 
necessita che esso sia realiz-
zato attraverso la predisposi-
zione di condizioni tali che 
mettano tutti i soggetti su un 
piano di panta sostanziale, 
non bisogna trascurare l'inci-
denza neeativa che puo deri-
vare dalla mancata panta di 
partema. II diritto alio studio 
puo essere una formula vali
da per tutti quando tuitt sa-
ranno in grado di profittarne 
in misura equivalente (se non 
uguale), ed una grossa com
ponent* di tale equivalenza 
deriva dai process! formativi 
in cui si e trovato coinvolto 
il fanciullo prima di affacciar-

sl alia soglia delle elemen
tari. 

II bambino va considerato 
sogoetto di dtrttto, non gia 
oggetto di attivita educative 
ed assistenziali. II nostro com-
pito e quello di assicuragN 
le condizioni che gli permet-
tano di vivere l'arco evoluti-
vo della sua esistenza secon
do le dimensioni ed i para-
metri propn del mondo in
fantile, riducendo al minimo 
gh effetti negativi che una 
societa fatta a misura dello 
adulto (e per di piu, dello 
adulto soggetto - oggetto stru-
mento di profitto, secondo la 
logtca capitalistica) riversa su 
di lui. 

In questa prospettiva deve 
essere superata sia la conce-
zione deli'infanzia come fatto 
private della famiglia, sia quel-

Libri per ragazzi 

Mastro Francesco 
favolista pugliese 

II nostro compagno France
sco Antonio GisondJ e un mae
stro elementare. gia ben noto 
a chi al occupa di pedago-
gia e di didattica per le sue 
collaborazionl a Rlforna della 
scuola e ai Diritti della scuo
la. Gisondi e un maestro en-
tusiasta, che si sforza di dare 
ai suol ragazzi un insegnamen-
to completo. Due perclo sono 
i « poll » del suo interesse: da 
una parte una attivita mate-
matica creativa anche alle ele
mentari, dall'altra lo svllup-
po della lingua, della espres-
stone, del racconto, della ri-
flessione. Pugliese, 11 nostro • 

Gisondi ha ancora 11 gusto 
contadino della « serata attor-
no al fuoco », dell'aneddoto e 
dello scherzo. E' accaduto co
sl che ai suoi scolari abbia 
cominciato a raccontare, dap 
prima, qualche autentica sto-
riella della tradizione popo-
lare pugliese; pol ne ha Inven 
tata qualcuna lui, a poco a 
poco e nato — tra lui e 1 suol 
ragazzi — un personagplo, 11 
ciabattino Mastro Francesco, 
con tutta la sua vita povera 
e allegra, di privazioni e dl 
scherzl. di collere e di at 
fetti. 

Mastro Francesco e un per-

Notizie 

Prtmio glornillitlco InUr-
nazlonala • Plttorl ganovetl 
a Ganova nal 'MO • ntl 

BANDO Ol CONCORSO: 
Art. 1 - L'Ent* Manlfttla-
ilonl Ganovesl, In occaiion* 
della moitra del « PIMorl 
oenovasl a Genovt nel 'MO 
• nel *700 •, bendltce un 
Premie glornallitlco Inter* 
national* da dettlnartl a 
chi magllo evra tapulo IHu-
Strere l''tnportant* manl-
fetiailone ertlstica, can ar-
tlcell, feterepertages, tra-
tmlttlonl radlofenlche • l*> 
levltlve capacl dl richlama* 
re I'lnteretse dal pwbbllce • 
dl InvogJIerlo a vlaltar* la 
mottra. 

I laverl devranne preten-
tare la Meitre Inquadran-
dela mile cernke del rk-
chleslme centro ttorlce dl 
Owwva, 99 tn pertkelare 
della via Oarlfceldl deve, nel 
aregevele f Palazn eilan-
ee t, avra sede la Mottra 

Art. 2 — Al premlo poito-
np parteclpara I glernallitl 
eiterl ed I glornallstl Ita-
Hani lecrlttl ell'ordlne che 
abbleno pubblketo I lore 
laverl nel periodo 10 marzo-
15 otlobre 1949. 

Art. 3 - Gil artlcoll, I 
fotoreperteget, I tettl re-
dlofonlcl e televltlvl dovren-
no pervenlre In S cople, en-
tro II M ottobre 1M9, alia 
Sagreterle del premlo. pres
to I'Ente Manlfettailenl 
Ganovetl • via Roma, 11 • 
H1Z1 Garwva, Etal earanne 
pretl In atame de una glu-
rie compotta da notl etpo-
nentl del mondo dell'erle, 
del turltmo e del glorne-
lltmo. 

Art. 4 — Sarenne ette-
gnatl due preml da M0.M0 
lire elaecuno riservatl rl-
tpettlvemente al glernalltte 
ettere e al glemaUata Its* 
llano Mlflllerl clettlfketl, * 
due eaceadl »f«ml da lire 
M0.0M elatcune al dwe glor-
nelltll etlere ed Itallane to-
cendl clattlflcatl. 

Art. S — La preclemaito-
ne del vlncHerl * la eemegne 
del preml awerranne a Ge
neva, In data da •tebltlral, 
non oltre, cemunque, la fi
ne dal preaente arnto. 

Devranne Inettre llliutre-
re, per temml caal, la Ira-
dlilene artlttka dl Geneve, 
cbe dsvrt aaaara praaantata 
ejMl* IntaraaMata m4ta dl 
iwrfema laiemaslenaia* 

sonaggio singolare: antico e 
nuovo. Antico, appunto per
che v.pn fuori dalla tradizio
ne popolare italiana, e piu in 
particolare meridionale e pu
gliese: quella del povero fur-
bo, che riesce a farla al st 
gnori, che colla battuta di spl-
rito o 1'ingegnoso trucco al as-
sicura — ognl tanto — la 
a grande mangiata >, U gruzzo-
letto per pagare 1 debit! o 
fare 11 vestito al figli. Nelle 
awenture di Mastro France
sco troviamo traccia di motivl 
molto antichi: c tre ladri» del 
fabliau medioevale francese 
che rubano il porco, 1'Andreuc-
cio di Boccaccio vivo nella 
bara, coi briganti In chJesa dl 
notte (Gisondi, benche uomo 
assai colto, non al rende tor
so neanche bene conto della 
origine di alcunl motivl, par-
che ha assorbito ain dalla sua 
inf anzia in modo naturale tut
to un certo mondo favoliatloo). 

Mastro Francesco e pert an
che un peraonagsjio nuovo, un 
uomo dl oggl. Ciabattino, • oo-
stretto spesso a fare mille pic-
coli mestieri, a « spicclare fac-
cendee; spesso anche deve 
passare le gtornate sulla plaa-
za del paese, aspettando qual
che occasione dl lavoro. Gi
sondi non ha voluto — • ba 
fatto benissimol — introdurre 
le lotte dl oggl nella loro for
ma attuale; tuttavta, le storte 
dl Mastro Frarioasco • il tt-
ranno. dl Mastro Francesco e 
11 governatore e le sue guardie 
corrotte, e tante, tante altre, 
sono episodl di un certo Upo 
di resistenxa e dl lolia di oa-
gi dell "uomo del popolo meri
dionale. 

Era molto difficile trovers 
U tirobro glusto par quesu 
atmoafera antica-nuova, dl fa-
vola • eronaca. Olaondl ci k 
riuscito benlaaimo; ai awarta 
one 11 peraonagglo k> na pre-
so, che ba scrttto dl getto a 
con gusto che Mastro France
sco i dawero una creature 
sua. Dobblamo anche ringjra 
aiare I'illuitratore Paolo Be-
doni, che dl Mastro Franos-
aco e del suo mondo ol ba 
dato unlmmaglna viva • ar-

Kta, • radltore CappeJUl, one 
> pieaentato la vaata aasal 

beUa U volume nella aua « Ool-
lana dl lattur* par to fan-
cinllaawi, 

L Lombaixle Revdic* 

la neocapitalistica che vede 
nella educazione deli'infanzia 
un mezzo per consolidarp cer-
ti rapporti di produzione o per 
integraro piu efftcacemente il 
soggetto futuro in tali rappor
ti. La prima concezione e quel
la che ha fatto sorgere e pro-
sperare le scuole materne pri
vate (leggi: « confe&sionali •): 
luogo di posteoaio per 1 bam
bini inteso a supplire alle de-
ficienze delle famiglie (fin 
quando la famiglia non devia 
da un modulo di « normalita » 
non ha bisogno dl acuola per 
rinfanzU). L'altra • piu sot-
tile e strisciante ed e diffusa 
un po' dappertutto. 

Si trova ad esempio nelle 
IndleazioQl o Orientamenti 
cbe la Commiasione ministe-
rtale nominata a seguito del
la legge 18-3-6S n. 444 sulla 
scuola materna statale, ba prev 
sentato al ministro perche — 
dopo aver ricevuto i prescrit-
ti pareri — costituisaero la 
piattafonna ptograniniatica 
deUa nuova scuola. In tale 
documento, infatU, a proposi-
to della perfcuoattta del bam
bino, si dice cbe la scuola 
materna deve creare i preaup-
poati per una eapaeith di adai-
tamento cbe metta in grado 
il bambino dl «percepire la 
continuity nei mutamenti > e 
d4 avere dl fronte ad essi mu
tamenti « un atteggiamento at-
tivo, autonomo ed origmale ». 
In altre parole, si vogliono dei 
soggetti capaci di inserirsi nel 
sistema in modo gregario e 
remisaivo, dl adeguarsj alle 
condizioni cbe la societa off re 
loro, senza fare nulla per mo-
dificarla. 

In verita la legge 444 6 un 
compromesso mal nato. Per 
di piu e realizzato ancora peg-
gio: pare cbe non vi siano 
piti fondl nenuneno per dar 
vita alle 9X00 sezioni cbe in 
un primo tempo si prevede-
vano (se ne sono realizzate 
circa 2.500 nello scorso anno 
scolastico; sembra che si toc-
chera la cifra delle 3.000 per 
l'anno che va ad iniziare: in 
tutto cioe meno di 90.000 bam
bini su un milione e mezzo 
circa di soggetti che non ban-
no alcuna scuola, nemmeno 
quella confessionale); non so
no stati emanati i regolamen-
ti previsti, nfe quello executi
ve ne quello relativo agli or
gan! di democrazia che costl* 
tuivano la novita della legge; 
gli Orientamenti sono ancora 
in incubazione presso 11 mi
nistro e se 11 conosciamo cio 
e dovuto ad una t tuga » non 
sappiamo quanto interessata. 
Su di ess) la critica s'e eser-
citata in modo diverso, ma 
e restata sostanzlalmente cir-
coscritta al problema dell'edu
cazione religiosa. A nostro na-
rere (e lo abbiamo sostenu-
to su Riforma della scuola. 
maggio 69) la polemics sulla 
religione (che ha visto impe-
gnata in primo luogo Scuola e 
Citta. ma ha avuto eco in al
tre riviste scolastiche) e un 
fatto troppo limitato e stru 
mentale se viene visto a se: 
essa va invece fatta tenendo 
conto dl tutti gli altri aapetti 
pedagogici che affiorano nel
le indicazioni della Commissi^ 
ne, prendendo come criterio 
guida 1'affermazione di prin-
cipio cbe U bambino e sogget
to di diritto, e cbe questa e 
e deve essere la sua scuola. 

Abbiamo partecipato — or 
e qualche mese — ad un con-
vegno nazionale promosso dal 
nostro partito sul tema: « per 
I diritti del bambino: una nuo
va societa, una nuova politi-
ca ». Delle cose che sono sta
te dette in quell'occasione qui 
d preme ricordare la propo-
sta di uno strumento legisla
tive capace dl dare una nuo
va dimensione alia scuola per 
1'infanzia: una dimensione 
quantitative (la scuola per tut
ti 1 bambini) ed anche quali 
tativa, intesa ad evitare che 
l'istituzione diventi uno stru
mento al servizio de) potere 
costituito. E' stato Infatti ri 
levato che le attuali strutture 
affidano all'insegnante un 
compito di a mediator© dl con-
serial a: sono condizionamentl 
social! In gran misura, ma 
sono anche condizionamentl 
tecnico-giuridlcl che si reallz-
zano nella solitudme cultura 
le e didattica della classe. nel
la gerarchia burocratica, nel 
programml impost! dall'alto. 

Proprio su questo terreno 
1'auspicato strumento legisla-
tlvo (ancora alio studio, per 
quanto ci risulta) contiene al
cune affermazioni dl estremo 
interesse: 1) ai elimina il con
cetto dl classe per far posto 
al piu dinamici « gruppi mobi-
II di lavoro »; 2) al rompe il 
rapporto verticale, singolo e 
privllegiato, fra maestro ed 
alunno, dando vita ad un « coi-
lettivo scolastico •; 3) si abo-
llsce la figure del direttore, 
mentre si introduce — accan-
to al collettivo scolastico — 
1'assemblea dei genitori; 4) si 
aboliscono le disposizioni pro-
grammatiche preconfezionata, 
per stimolare una large e li
bera sperimentazione didatti
ca (la qua) cosa soltanto — 
e non gia le affermazioni ver
bal! ~ pud dare valore e so-
stanza alia liberta didattica); 
5) al introduce il princlplo 
della scuola aperta tutto 
l'anno. 

Com* al pub facUmenta oa-
pira, sono questi, principi del 
tutto nuovt nel panorama 
acolaatico ltallano. Su dl aaal 
a tempo che si sensibilizs! la 
optnlone pubblica • che at 
mobilitino tutte le forze piu 
avanzate del paese, afflnche 
partendo dal primi anni dl 
vita del bambino si gtunga ad 
una ncostruiione total* del
la scuola dl base (elementare 
• media) I cui mall non so-
DO par niante minor! di quel-
U meaai in evidensa dai movt-
manto atudantaaco a Uveuo 
univaraltarlo o medio • su-

Alborto Alb«rfi 

Vogliono avere 
anche sotto le anni 
U diritto di pensare 

Cora Unita tuimo un grup 
po di tuoi attezkmati lettori 
che da due meti ttiamo pre 
%tai*do U servuto dt leva sotto 
le armt. In seguito alle lette 
re di mUttari. da te vubblica 
te. abbiamo dectso anchf not 
di portarti la nostra etps-
rienza. 

A venti anni. st lascta Me
tro di noi la fobbrica. eon it 
padrone ed U lavoro duro; si 
tttciano le oampagnel dove re 
ita sempre pHi difficile ova 
dagnarsi da vtotre; si lasda 
la scuola. che e gia un vrivt-
legto di poeh* 

Si va a tare 11 militare. a 
prettare servizio per la no-
zione, a prestarlo in quello 
che dovrebbe essere I'eserci-
to uscito dalla Retisfenao e 
dalle lotte popoUtri per le H 
berta democratiche. fnsomma 
si parte per quella che do-
vrtbbe essere una esperienzs 
di maturasskme. 

MoUt di noi. sono purtrop 
po gia cosdenti che al loro 
ritorno no* trovemnmo ptk U 
lavoro-

la caserma. resta per tutti 
noi U primo contatto dtreUo 
U luogo dove di nuovo tr& 
namo, accentuato quell'auto-
rttarismo che avevamo laseia-
to nella fobbrica. nella scuo
la, ed a renderlo pHt pesan-
te. questa volta. vi sono i hm-
ahi ed InternUnabili murt re 
cintaft dl tUo spinato. 

In caserma si deve sole 
mareUtre, saltare, scaricare. 
pulire i cessi e altre cose cht 
ben poco hanno a che tare 
con quella che dovrebbe esse
re una esperierua di mature 
zione del cittadtno. 

La nostra possibility di de* 
cidere. di crescere di pensa
re, viene soppressa, a pen-
sono gl* altri per not. decido 
no gli altri. 

II dranrma vero, di ognu-
no di noi. resta pero U fatto 
di sentirsi diversi dagli altri 
la gente non ci guarda di 
buon occhio. ci isota. e dt 
conseguenza siamo portatt 
tutti a frequentore gli stessi 
vosti, gli stessi localL Siamo 
spinti da una realta di re-
pressione. che tmpedisc* ad 
una ragazza «teria • di tre 
quentard, di fermarsi a par
lare, a discutere con not 

Bisogna rompere questo tso 
lamento Veserctto deve esse
re una palestra di democra 
zia, il luogo in cui ognuno di 
not mUitari impari a difen 
dere la pac ed ti proprio 
lavoro. On eserdto con la H 
berla. di stampa, di lettura e 
di discussions. Not chiediamo 
troppo: chiediamo soltanto 
che anche in mezzo a noi en-
tri la Costituzione. 
UN GRUPPO DI MILTTARI 
DELLA SCUOLA GENIO 

PIONIEB1 
(Cecchignola - Roma) 

Cerca invano 
un lavoro 

Sono un pxttore edUe. ma 
sono in una situaziane in cut 
mi adatterei a fare qualsiast 
onesto lavoro. Ti scrivo, ca-
ra tVnitan, per fartt sapere 
questo. II mio datore di la
voro, naturalmente un dc, do
po che io avevo lavorato alle 
sue dipendenze per quattro 
mesi non in regola e per tre 
mesi in regola, voleva darmt 
appena 26 mila lire di asse-
gni. lo ho rifiutato dt accet-
tare questa somma da stroz-
zinaggio, e cosl il padrone mi 
ha cacciato dal lavoro. Ora mi 
trovo disoccupato, senza sol
di e fra poco torse senza ca
so, Ed ho moglto, due figli 
ed uno che deve nascere, 

Ti sembra possibile che un 
uomo dt trent'anni debba tro-
varst in quests condizioni, 
quando ha tutta la buona va 
lonta dt lavorare? 

LEONARDO FARGNCU 
(Bagnoreglo - Viterbo) 

I «non maturi» 
deUa V B 

Not studenti non nmatura-
tt • della 5*-B del Ueeo scien-
tiftco di Lucca chiediamo la 
rtesaminazione dei nostri esa-
mi di maturita, appellandoct 
all'integrtta professtonale di 
ministri e professori e riba-
dendo il dintto di appsUarct 
alia cosciema di una com
missions che, secondo i ve-
ri e nuovi concetti di matu-
rith. dia un giudizio giusto e 
nello sptrito della nuova ri
forma. 

Not non vogliamo essere 
promossi ma esammati e giu-
dicati secondo quel nuovo cri
teria cui quel tanto declama-
to 93 per cento dei ematu-
randi» ha beneficiato tn tutta 
Italia. 

I NON eMATUHH 
DELLA QUINTA «B» 

(Lucca) 

Una richiesta 
importante dei 
rappresenlanti 
di commercio 

Nell'anno in corso si dovra 
avere anche il rmnovo del 
contratto collettivo di lacoro 
dei rappresentanti di com
mercio, anzi sembra che gia 
si sia tenuta una riuntrme tn 
merito tra industriali ed or-
ganizzaztoni stndacali di cate-
goria. A mio awiso un pun-
to molto importante — o ad-
dihttura U piu importante — 
da risolvere e quello prevt-
demiale, con la eliminations 
del massimale per il versa-
mento dei ccntrib»tf FNA-
SARCO ai fini pension* e con 
un miglioramento percentuale 
di quelli versati sotto la voce 
t/ondo risoluzione contratto*. 

Cib e nello sptrito delle re* 
cent* lotte per un migliora
mento della previdenza di tut
ti i lavoratori, affinche alia 
tine dei loro anni di attivita 
passano trova'si di fronte ad 
una vecchiaia piu serena. Cib 
ti ho scritto, cara eVntta*. 
affinche tu che set ti gtornale 
di tutti i lavoratori possa in-
teressarti e dare tt tuo con' 
tributo presioso a pvore di 
questi problemi dstla nostra 
categoria. 

DARIO RUSSO 
(Salerno) 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

In occasione delle Campaigns per la stamp* comuiwsta I Unita 
promuove in collaboration* con gli Edtton Aiuniti. una Cam-
pagna per la lettora Chi acquistera uno o piu pacchi-libti nel 
periods 1 ' luglio-2S settambr* utulruir* dt particolari taclb-

1. ProbUmi d«l movimento operato int«rn*zional« 
BURCHETT Hanoi sotto la bomb* L. 1 200 
EATON U socialism) neli'era atomics - 700 
PAJETTA La Russia nvokuionaria » 1*00 
DE LA MORA Una donna di Madrid - SOO 

L. MOO 
PREZZO DEL FACCO-USftl L. 2.000 

2. Dovo ya I'America? 
SAUVAGE Cbl ha ucciso il tteeidenta? 
CORSINI LAmerka del diasenao 
LAMBERT L'America iatine 
CABIESES Venezuela OK -
PtCHAROO Seote Oonalngp 

ME2ZO O a PACC04JSRI L 4J0OO 

3. Letteratura 
COBB OHzaonti di gloria 
SOi-QCHOV Racconti «M Don 
MAJAKOVSKIJ Poami 
PAUSTOVSKIJ 1 ramanuci 
FUCIK Serine sotto la force 
SIMONQV Compaoni derma 

PREZZO DEL PACCO-UBRI L. «000 
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1J00 
1J00 

900 
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2J00 
2.500 
2J00 
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400 
2400 

12A00 

4. La Resistenxa e la via italiana al socialism*) 
MASSOLA Marto 19*3 or* 10 I . SOO 
BAHAGLIA-
GARRITANO Br*v« ttoria della Resistenaa 

italiana • 100 
AMENDOLA Antifaaciamo comuniamo Resiataroa > 2*00 
AMENDOiA Class* oparaia • praorafnrnazkMM 

democratic* • 2 *00 
LEPRE La svolta di S*l«rno - 600 
RAGIONIERI Palmiro Togliatti • 300 
GRIECO Scritti acelti • Vol. 1 • vol. II > IJOOO 
NAPOLITANO Movim*nto operaio • Industrie 

di Stato - 350 
TOGLIATTI Comunisti « cattolicl • 250 

L. 14J00 
PREZZO DEL PACCO-LIBRI L. 7300 

5. Germania ieri e oggi 
ERUSAL1MSK1J Da Bismarck a Hitler 
KOUTEK Ouinta colonoa all sat 
COLLOTTI L'occupazione nazista in Europe 
MELNIKOV Operazione Walkiri* 
TETENS La nuova Germania e 1 vecchi nazisti 

PREZZO DEL PACCO-LIBRI L. 8.000 

6. L'ltalla antifascista 
SPRIANO Gramscl e I'Ordine Nuovo 
GERMANETTO Memorie di un barbiere 
ALATRI L'antifascismo italiano 
FERRI Antologia di Stato Operaio • 2 volt. 
AMENDOLA II comuniamo italiano nella seconds 

guerra mpndiale 

PREZZO DEL PACCO-UBRI L. 9.000 

1 Oealdero ric*ver* 1 pacchj contrassegnati con il 

| 1 1 | 2 j 3 | 4 | 5 | 6 | 

| aegnare il n. corriepondente al pacco de»ider*t 

1 Mom* - . .. 
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t lUol in* • lnvt»r«-ir. butU thioii o incolUlo »u cjrielin* poiulc mfe 
>UHHt« a: EDITOSI BIUNITI - Vial* ».»gina MarghcriU no . 0O1M SOMA 
II paoamanUt avvarra alia comagna d*l pacco a domicilio 

Sul n. 34 di 

Rinascita 
II Contemporaneo 

(nelle edicole il 29 agosto) 

Togliatti 
e il Partito Nuovo 
(articolo di Alessandro Natta) 

• « La coesistenza pacifica nel pen-
siero di Togliatti » 
(articolo di Luciano Gruppi) 

Inediti di Togliatti 
• Dal discorso ai quadri operal a 

Sesto San Giovanni 

• Appunti sulle questioni della let
teratura e della societa sovietlca 

EDITORI * RIUNITI 
m^^mmmmam^smmBmmmmmmmmmmmmmmswmsmmm^msasnamm^tm 

MANIFESTI DELLA 
GUERRA CIVILE 

IN SPAGNA 
A cura di Rafael Alberti 

e Maria Teresa Leon 
to manlfestl a color! in grandezza naturale 

racchiusi in cartella L 3.500 

I manifest! piu algnificatlvl che ehiamerono il popolo 
alia krtta per le liberie della Spegna. In eeai rivive le 
gloftoaa e treglce epopee degli anni trenta. II bette-
almo politico della. printev generazione antifatcitta. 

•»;i ii st* 


