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Letteratura 
« Orogettesi • di Alfonso Vinci 

Come per 
il Vajont 

la catastrof e 
del Mallero 

Ui rtMMZi «geotdgica» che ricostruiscc 
CM irMii amwa i van Ihrelli di responsibility 
M U I tnftfie ctNettive - II tema della disn-
mmknxtim J'na seienza asservita aHe lef-

fi del •refitte 

8e h vero die 1'arte lette. 
raria * quella che, sopra 
ogni altra, sa trarre le pro-
prie poeaibilita espressive 
da ogni genere di materia-
le — come Lucrezio dalla 
« natura delle cose » —, un 
libro come Orogenesi (ed. 
De Donato, pp. 241, L- 2000) 
appare siibito come un'ope-
ra d'eeeezione. Questo «ro-
manzo geologico > e stato 
scritto da un narratore che 
non fa lo scrittore di me-
stiere. Alfonso Vinci e gia, 
con quest'ultimo, al quinto 
libro. Cid nonostante di lui 
si sa ancora troppo poco: 
nato in Valtellina — quindi 
in regione alpina —, lau-
reato in filosofia e in geo
logic, ha viaggiato in molti 
paesi per motivi di studio 
e di lavoro, e ora si occupa 
di consulenze per dighe e 
irrigazioni. 

Ma in quale senso questo 
«romanzo» si pud dire 
« geologico »? Certo, tratta 
di cose che riguardano le 
strutture e i rilievi delta 
terra (di qui il titolo, che 
signifies appunto studio del
le origini e degli sviluppi 
dei rilievi terrestri). Tutta-
via, in trasparenza, sono vi-
sibili piuttosto altri eventi 
e situazioni. Qui si tratta di 
una sciagura analoga in 
ogni tratto a quella del Va
jont: la catastrofe del Mal
lero. II «monte Scasso > 
cova la sua frana fino a 
quando la molla giu nello 
invaso della diga costruita 
aul suo fianco. Ci sono mi-
gliaia di vittime e, quindi, 
si ricercano i responsabili 
di una sciagura che, forse, 
si poteva evitare. Nel caso 
del Vajont, gli abitanti del
le valli non sentivano forse 
che il disastro, un giorno 
o l'altro, sarebbe accaduto? 
E non e stata una giovane 
corrispondente del nostro 
gtornale, Tina Merlin, a far-
si portavoce di quel timori 
e a suhire persino un pro-
cesso per < diffusioni di vo* 
ci allarmistiche »? A trage-
dia awenuta, dove comin-
ciano e dove finiscono le re
sponsabilita? Cos'era preve-
dibile prima che il fatto ac-
cadease? Si possono dare 
cento risposte schierandosi, 
owiamente, dalla parte del
le vittime o dalla parte dei 
carnefici. 

II pregio del racconto di 
Vinci e nel tessuto della sua 
ricostruzione: la cronaca e 
11 tutta, fino ai particolari 
minimi. Ma la cronaca s'in-
treccia alle riflessioni dei 
personaggi stessi che con 
la diga hanno avuto a che 
fare. Esclusa la • compas-
aione » per le « vittime », il 
racconto tende a una rispo-
sta che non sia ne precon-
cetta ne occasional e che 
consideri tutte le spiegazio-
ni, a cominciare da quelle 
che scaricano le responsa
bilita sulla natura crudcle 
e sul cataclisma imprevedi-
bilt. La frana, in questi 
casi, e descritta come « un 
fenomeno sen/a preceden-
ti ». Forse 1'ha provocata 
una scossa sismica. O, se-
condo altri, la frana era 
previata. Ma non certo in 
quelle proporzioni... 

Sono poaizioni fragili. Ep-
pure il compito di chi de-
ve redigere un atto di ac-
cusa rimane difficile, tanto 
piu che la societa Hydralpi-
na, costruttrice della diga, 
e il suo president©, detto 
• il Leone », non se ne stan-
no tranquilli. Anzi, sfrutta-
no persino il disinteresse 
che cresce a mano a mano 
che l'indignazione nazionale 
e internazionale si quicta e 
sfuma l'eco delle parole pro-
nunciate dal presidente del
la repubblica per promette-
r» « gjuatizia ». £ poi ci so
no alibi che si reggono a 
vicenda. Tanto piu, nella 
•ua preciaione analitica, la 
«ricerca laica * di Vinci 
amonta ogni artiflcio. 

Per ottenere questo risul-
tato occorreva tener conto 
delle proporzioni della scia
gura (del fatto « umano • 
contingente) e, insieme, §u-
perarle, arrivare alle pre-
meaee t alia radici. Ora, 
par eoatruire la diga a'era 
meats la adenta. E la scien
ce BOO e proprio la ratio-
najiti umana cue super* al* 
lTlni l i i i Umiti imposti 
ejajlla natura aH'uouio? At-
traverto la adenia, l'uomo 

non ascende a poco a poco 
alia condizione di un dio? 
Ma, fino a quale punto, la 
scalata all'universo e al do-
minio della natura non si 
pre&enta sotto le spoglie di 
un « mito * in cui soltanto 
i piccolo-borghesi della mez-
za cultura possono credere 
ciecamente? Sono gli stessi 
teroi che il volo lunare ha 
suscitato — com'era preve-
dibile — nel movimento 
proletario e che, con matu-
ra riflessione sui dati di og-
gi (e non sui dati della 
« seienza » com'era vista ie-
ri nel suo conflitto con lo 
oscurantismo religioso), il 
compagno Cini ha ripropo-
sto suWL'nita. 

Vinci chiatna a dibattere 
(per cosi dire) i personaggi 
del dramma. Lo fa con ma
no maestra immaginando 
che a ricostruire la vicen
da sia il geologo incaricato 
di aiutare, con funzioni di 
consulente, il giudice inca
ricato dell' istruttoria. Si 
parte cosi dall'alto delle 
grandi teorie: il costrutto* 
re della diga, 1'ingegner 
Boni, ha concepito « un'ope-
ra d'arte» aftidandosi per 
la perizia sulla consistenza 
dei luoghi a un geologo il-
lustre, Rosai. Quest'ultimo 
ha avuto, forse, il torto di 
non ascoltare il parere ne-
gativo di un suo scolaro 
piu diffidente sulla «fra
na >. Si tratta di un certo 
Fuggi, misteriosamente emi
grate in America dopo che 
la sua relazione e stata ar-
chiviata. A disastro avvenu-
to, essa diventa introvabile. 
E, quando Fuggi si rifa vi
vo con una lettera al giu
dice, e solo per cancellare 
ogni ricordo delle probabili 
conclusioni di un tempo. 
Evidentemente l'Hydralpina 
ha lunghe braccia. 

Morti Boni e Rosai prima 
della sciagura, quasi sem-
pre a loro verranno fatte 
risalire le responsabilita 
maggiori. Gli altri sono 
personaggi miscrabili, tran-
nc owiamente il « Leone », 
che difendc con artigli di 
ferro la propria ricchezza. 
Eppure ossi appaiono piu 
vulnerabili nei loro rappor-
ti di corrotti o di corrutto-
ri. Ma proprio Boni e Ro
sai, nelle superstiti pagine 
dei loro diari, oilrono piu 
ampia materia di riflessio
ne sul rapporto fra seien
za e umanita, sul carattere 
distimanizzante che, in una 
societa economicamente le-
gata alia legge del profitto, 
la seienza assume, esaltata 
e, insieme, avvilita, stru-
mentalizzata, tenuta a! guin-
zaglio da interessi che non 
possono coincidere con 
quelli generali, umani. 

Nell'istruire il processo 
su responsabilita rhiare e 
meno chiare, il narratore fa 
appello a una risposta tie-
neraie piu ancma che a una 
condanna. Altrimcnti la ve-
rita rischia di rimancrc 
clandestina, come l'emble-
matico personaggio di Cian, 
un popolano ex-resistente 
che, per finire, e costretto 
a evitare le riccrche poli-
ziesche, unico e solo ma 
per motivi rovesciati. La 
verita stiU'cpisodio di cro
naca viene messa a tacere. 
Cerchiamo almeno che dal* 
1'altra verita si alTermi una 
generale coscieni'a senza a-
libi di « compassione ». 

Vinci sa raccontare. II let-
tore abituato a lctture faci-
li trovera un po' duro il 
primo capitolo one pure il-
lumina .su tulto i] reslo. 
Nei capitoli che scguono 
qualche caduta, qua e la, 
e (si potrebbe dire) qual
che dtsl»vello alterano di 
poco la qualita dcll'insieme 
e lasciano comunque intat-
ta la vivacita fra ironica c 
amara d l̂ tragiro quadro. 
Cronaca, saggio e momenli 
di riflessione si piegano 
quasi perfettamente alle e-
sigenze del racconto che 
trova la sua forza nel suo 
stesso carattere. Senza esi-
tazione csso si deftnisce co
me un'opera «politics », 
nel aenso che noi diamo a 
questo termine. Ossia il ro
manzo regge piu che sul re-
gistro che adopera, sui con-
tenuti stessi della riflessio
ne che propone. 

Mostre 

Qiuliano Vangi: « Uomo seduto *, 1**f 

Mino Trafali: < L'uomo o t'ogootto » 

Alia VI Biennale Internazionale ot-
tanta artisti di diversa tendenza pla-
stica, nella modernita del marmo e 
della pietra, presentano statue che 
sono immagini molto attuali di 
energia umana prigioniera e che 
non trova spazio per espandersi 

nella natura e nella citta 

Scultori contemporanei 
alia rassegna di Carrara 

CARRARA, agosto 
La VI Biennale Internazio

nale « Citta di Carrara » e de
dicate alia scultura in marmo 
e pietra. La commissions di 
esperti (Jacques Lassaigne, Ma
rio De Micheli, Franco Rus-
soli e Pier Carlo Santini) ha 
invitato ottanta scultori Italia-
ni, giapponesi, romeni, france-
si, cubani, canadesi, nordame-
ricani, svedesi, brasiliani, Pe
ruvian!, austriaci, polacchi, in-
glesj, lussemburghesi, svizzeri, 
tedeschi e Jugoslav!. 

In un ricco volume, pubbll-
cato per i duecento anni del
la locale Accademia che ospi-
ta la mostra, fe stato chiesto ad 
alcuni scultori d'oggi s© il mar
mo sia ancora materia arti-
sticamente viva per la scul
tura. Le risposte degli scultori 
si dividono fra il si e il no. 
Ma, a mio giudiaio, il proble-
ma e mal posto. Una visita 
alia mostra dell'artigianato in-
dustriale del marmo, a pochl 
pass! dalla Biennale di scul
tura, stimola considerazloni 
utili per dare maggior fonda-
mento al discorso sulla « mo
dernita » del marmo come ma
teria. 

L'indiistria vede il marmo, 
e la pietra pregiata in genere 
soltanto come grezza materia 
edilizia oppure come altret-
tanto grezza materia per ricor-
dini, soprammobili, Kintuine 
dall'antico e dal moderno. L'in-
dustria italiana per U marmo 

Notizie 

non da. disegno industriale, 
pianiiicariooe d'uso a livello di 
architettura, tantomeno ele-
menti tipici aeriali elaborati 
aasleme da architetti e arti
sti. Trattaodo 11 marmo, come 
materia di consumo odilizio 
pregiato ma anonimo. Tin-
dustrla e responsabile, a li
vello plastico e architettonico, 
della caduta di linguaggio, di 
di storicita, di artisticiti del 
marmo, nonche della conse-
guente caduta del superiore 
mestiere artistico - artigianale 
degli scalpellini. Mestiere, in-
vece, che dura formidabile e 
si rinnova nelle statue esposte 
alia Biennale cbe risultano 
la risposta piu convincente al
ia domanda sulla moderni
ta del marmo. 

Con questo non si vuol di
re che non ci siano grossi prc-
blemi per la Biennale e per 
gli artisti i quali, nel marmo 
e nella pietra pregiata, hanno 
dato forma ad alcune idee sul
la vita contemporanea. Mi U-
miterei in questa occaslone a 
una osservazione: monumenta-
U e no che siano le opere, an-

MlctoU R«9o 

In concomitant* con I'ai-
tesnaziono dolI'VIII Promio 
ktterario • I M I O d'Elbo • , II 
20 Mttombre, * Portoforralo, 
»i t t r r i una tavola rotonda 
ch« avri per oggetto «La 
Ictttrafura aurop«a v*r*o flH 
«nni '19; alia quale par-
toclporonno I vincitorl doll* 
selte procodonll odiziont dol 
promio. 

I vincitorl (da Gatto a 
Londolfi a Botocchl a Mfil-
diors, Brandyt, Boll o Klu-
0e) hanno atticuroto la loro 
prosonta. 

Parteciporanno Inoltro al
io ravola rotonda I mombrl 
dalla glurla dot promio. Pro-
>l*doro I* tavol* rotonda, co-
mo modoratoro, (I critlco 
Gono Pompalonl. 

L'E.P.T. dl AlOHondrla o 
I'azlenda autonoma dalla »ta-
ilono di euro di Acqul Tor-

mo hanno bondilo II « Pro
mio Acqui Storlo * giunto 
olio suo aocondo odizlono. II 
promio 4 dedlcato alia mo-
morlo dolla divltlono «Ac
qui > cho, nel 1941, o Cofo-
lonio, col proprio oocrlfkio, 
doHo Inlslo alia lotta or-
moto dl Llboreilono. 

Soronno prOM In otamo 
oporo dl oulorl Itolionl o 
atronieri, odlto Ira il oiuono 
1MI o II flluono 1H«, ch* 
troHano orgomontl ttorlcl nol 
poriodo cteo va dalla Primo 
Guorre Mowdioio al giomi 
nootrl: oporo ch* etobiono 
coroHoro dlvulgotlvo, ftOfoi-
*tlco o 41 oocuanontatlofio, 
con portkoloro orlonilono al 
IHM-I eho abMaao Incoetro-
lo, por la loro occotolblUla, 
una wiaaelor dlffuaJono tro I 
lottorl. for oil euterl »tra-
nlort Mranno pre** la con-

sldaraiione quell* oporo cho 
sono gia siato trodotto o pub-
blicato in Hollo. 

Al libro vincento uirk os-
s*3neto un premie il an ml-
liono di liro. 

Lo procfamoziono dol vln-
cltoro ovvorro. nolle seconds 
domonico dl sottombro od 
Acqui-Tormo. 

Fonno porto dolla glurloi 
Franco Antonicolll, Enzo 
Blagl, Nicolo Cottodro, A-
lossandro Golanto Gorrono, 
Aldo Goroscl, Giovanni Groz-
tlnl, Giulio Nasclmbonl, Fl-
lippo Socchl, Corrodo Staja-
no, Marcollo Vanturl, Ploro 
Galliono o Ercolo Tasco. 

< Lo critlco, form* cerat-
lorislica dollo civilta modor-
no », o II tema doll'undlcoil-
mo corso Intornazlonalo dl 
alia cultura cho si svolgora 
dol o ol 27 sottombro pros-
so la fondoriono < Giorgio 
Cini », a Vonotla. II corso si 
propone quost'onno dl oso-
minora II sorgoro o lo swol-
gortl dolla crltlca como olo-
monto ossonztolo o corotto-
rlstlco dollo vlto modorno 
dal tocond* SoHoconlo od 

oggl. L* colobraiioni dol 
contonarlo dl Cavolcosollo o 
la grondo mostra storica dol 
a PIHorl vonozlonl dl f Igur* » 
dol 7 M , intltoloto • Dol Ric-
cl ol Tlopoto». offHronno 
un'occaslono dl oporhiro o 
dl approfoojdluMflH por la 
ricco probtamoHca dol tema. 
Lo lezlonl od I seminar! — 
tonutl 4* notl doconH dl 
unlworslto dl tutta Europ* — 
si svotaoroano dal t al 17 
soHombro, tuttl I gioral. 

che puando sono di un'evidenza 
plastica aplendida. per espres-
aione o per decorazione, esse 
soffrono di una invenzione e 
di una espansione nello spazio 
cbe direi « privata » e « al chiu-
so»; sono penaate e formate 
in privazione dl un vero spa
zio sociale contemporaneo e 
di una relazione concreta con 
la natura o con 1'ambiente 
della citta. Non e credo, re
sponsabilita culturale degli 
scultori ma piu generale re
sponsabilita sociale, politics e 
culturale di quanti hanno nel
le mani il potere di classe di 
decidere quale debba essere 
10 spazio umano nella natura 
e nella citta. 

A questo punto, anzi sareb
be auspicabile cbe la Bienna
le di Carrara realizzasse una 
mostra non tradiaionale cbe 
fosse un intervento, individua-
le e di gruppo, artistico, archi
tettonico e urbanistico, aul te
ma culturale concreto dello 
spazio umano abitabile nella 
citta contemporanea. 

Ed ecco gli scultori da se-
gnalare. In quel grembo di 
mestiere e di scultura che e 
tuttora la Toscana, e la Versi-
lia in ispecie, sono attivi au-
tori come Biggi, Canuti, Garde-
schi, Guasti, Pellegrini, Quat-
trini, Rovai, Tacchini, Villa. 

Suggestive idee decorative 
sono proposte da scultori i 
quali sentono la storia uma
na come stratiflcazioni geolo-
giche di linguaggi. 

Ad esempio il giapponese 
Azuma con le sue forme blan
che e nere; Gigi Guadagnucci 
con le sue grandi strutture che 
hanno la leggerezza soffiata 
della crescita strutturale di ve
getal!, di conchiglle e di inset-
ti; il peruviano Guzman nel
la statua Tenatone, e nuscito 
a rendere tattile 1'energia del • 
la materia con un aurreale 
vegetale-animale dl marmo che 
percosso dalla luce, acquista 
trasparenza, altto e liquefazio-
ne dl medusa nello spazio; 
e un peruviano ancora, Joa
quin Boca Rey, la cui statua 
simbolo di fecondita, Tupac 
Amain, e una ridente inven

zione neobrancusiana sulla pla
stica tallica dell'antico Peru; 
e, infine, il giapponese Toyo-
fuku, con una delle sue tipl-
che raffinate griglle decorative 
11 quale ha dato struttura ar-
chitettonica al suo senso 
cosmico del cielo e dello spa
zio innmto. La Riforma di Al
do Cal6 e un ribaltamento del
la sensibilita tattile: il mar
mo diventa un materiale altro, 
metallico e industriale, men-
tre \\ ferro n trattatA natura
list icamente come un rovo, 
una spina di plants grassa. 
Nel ntratto dl Maritza inve-
ce, Franco PiccinJ infonde un 
« humour» popolano per so-
stenere l'ldea dl potenaa na-
scente tlptca delle grandi strut 
ture della plastica etruaca. 

Per alcuni eieganu ma ap 

f rossimativi scultori astrattl 
un « pezzo • da meditare per 

11 superiore trattamento della 
materia, quello esposto dal 
francese Emile Gilioli: Re-
ti&tenza della sfcra. 

Quando ho visitato la Bien
nale non era ancora flnito U 
blooco monumentaie Sptoggia 
e tcogli»ra d*l franc*** Jean 
Ipouateguy cbe • di oaas a 

Carrara, (dov* reoantematite ha 
reajlssato la ptutl in marmo 
della grandiom acultura La 
morto d*t podro (II oexrieldio) 
oorto una d*Uo piu lmpor-
taoU acultur* modern* • en* 
e stata ospoata a Parigi 
da Claud* Barnard). 

I Doile lmpraa* apaaiaU Pi*-
• tro Ca*o*Ua b» ckrtf*to to> 

magini monumentali. Le lm-
magini spaziali hanno eviden-
za plastica di strutture arditav 
mente neoprimitive, brancu-
siane, con in piti l'effetto di re-
cupero di un'immagine storico-
arcaica dell'uomo come Ulis-
se. E, tanto nel piccolo mo-
numento molto umano alia 
scimmia spaziale Bonnie quan-
to nell'lmmagme sospesa di 
Fuori nello spazio h un sen
so tragico del costo umano 
della vita e della esperienza 
umana che viene espresso. Im-
magine pure tragica specie 
di grande segnale statuario di 
allarme umano e II grido di 
Agenore Fabbri: sottile e for
te come un ramo corallino, 
un bianco braccio, quasi calco 
dal vero, si leva in alto con 
la mano spalancata a dire bar 
sta; il gesto e ripetuto da un 
altro braccio alto il doppio, 
pelle nera che sviluppa come 
corteocia bianchl muscoll, e fi-
nisce come ramo stecchito. 

Per 1'austriaco Hrdlicka, ben 
noto per le sue titaniche fi
gure d'uomini crocifissi e im-
piccati, la ngura di Mar sia 
scuoiato e appeso per 1 pie-
di. ha l'aria deU'escluao con
temporaneo che ha perduto la 
sua battaglia per mettere In 
discussione ben altro che il 
mitico Apollo musagete. Altra 
scultura di vera bellezza era-
blematica e Africa, di Mino 
Trafeli: su un piano che e co
me una griglia « alia Mies van 
der Rohe» della ctvilta indu
striale e posato un aelvaggio 
dente di rinoceronte con effet-
tn rti orrore, stupefazione, al
larme che alcune sanguigne 
macchie in plastica acoantua-
no veristtcamente: la pulizia 
della griglia fa da tavolo obi-
torio e rende palese U senso 
del massacro. II tedesco Sch-
mettau, la cui forza analitica 
dollo sguardo ricorda la capa
city pietrificante dello sguar
do degli autori della t Nuova 
Oggettivita » tedesca degli an
ni 2D, espone un bassorilievo, 
Dalla parte del mu.ro, interes-
sante per la qualita antimitica 
del nudo. Mario Rossello, nel
la grande flfrura di Uomo, in 
marmo e perspex, ha costrui-
to una emblemattca immagi-
ne gelida di uomo tecnologtco, 
una specie di risvolto malin-

conico delle figure marclanti di 
Boccioni all'tnizlo del secolo 
e, anche, dei quadri vitalistico-
erotici dl un Duchamp. 

La figura dl Uomo seduto 
di Giuliano Vangi e una sta
tua di grande bellezza esi-
stenziale, e la forma dl una 
grande nausea e di una gran
de paura che passa nella strut
tura di un uomo gigante, alto 
sulla sediatrono che gli fa 
anche de prigione, da seggio di 
contenzione. Emblems alluci-
nante di energia attuale pri
gioniera questa statua ha bloc-
cato la nevroai di un Bacon 
dentro 11 gelo storico di un 
Ipousteguy. E' dawero lndi 
mentlcablle questa tmmagin* 
di mummificazione eglzie del-
l'onergia. Energia umana alia 
fin*, che • U motivo struttu-
rale, proprio com* energia non 
liberate e senza apasto uma
no per espandersi, dell* piti 
interessanU scultura di quest* 
Biennal*. 

D«rio MicaccKi 
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|if'llMiiliH 
Viaggio nella terra di Abramo 

un reportage dal nostrrj inviato in Irak 

Paseioni e milioni al Palio di Siena 
un servizio sulla manifestazione che mobi-
lita due volte I'anno un'intera citta 

? • 

LM iragica Tine ai rviaria leresa 
una sconvolgente cronaca della tredicenne 
morta in un bunker in provincia di Asti 

La fabbrica degli svenimenti 
una testimonianza sulle condizioni inumane 
in cui sono costrette a lavorare le operaie 
confezioniste di Modena 

MMMIWWItlfflHIinill^^ 

in vacanza 
il confetto Falqui 
regolatore deirorganismo 
61'ideate della praticita: 
si pud prendere in qualsiasi ora 
del giorno o della sera 
e si pud masticare. 

FALQUI 
fa bene a grandi e piccini 
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quattro 
giornate 
perl' 
abbigliamento 

samia 
5-8 settembre 
1969-Torino 
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Vaioiinie liete 
* * * * • • • * * • * * * 

MAREBEL-LO/RIMINI • PEN-
SIONE KARIN - Tel 33.171 -
Nuova, vtcmissima marc, ca-
morp con senza doccia. WC 
pmati. citofono, balcone. f?a 
rajje. cucina romagnola Dal 
24 B e settembre 1.400 1600 
tutto compreso. Gestione pro
prietary. 

RIMINI/SAN GIULIANC 
PENSIONE GIANCARLA -
lefono 26.960. 
re. Settembre 
plessive. 

V'icinissima 
L. 1.600 ( 

1 • 
Te 
ma-

:om-

A RIMINI si sta bone anche 
in settembre. Noi del SOU-
tHORNO ADELE. Tel. 21.875, 
Viale Pansano 80. offnamo le 
nvgliori speciality gastrono-
miche unite al sole e al mare 
per aole L. 1.500 complessive. 

LEGGETE 

noi donne 

EDITORI 
RIUNITI 

N a v l l A 

MomcKlolVoolll 

LB OPatUB 
Introduzione 
di Giuliano Procaccl 
A cura dj Gian Franco Berardl 
pp. XUV.830. I. 5.000 

Machiavalli rivoluzionartot 
le opere del grendt « 8a> 
gr«t*rki florentino * con un 
•eggio intraduttlvo ricco dl 
nuov* Uluminentl interprt> 
tuioni. 

• • •Opolcf Infajlcl 
INTItODUZIONB 
AI.LA PISICA 
M O D I R N A 
A cura dl Bruno Vitala 
pp. 244. L. 2.500 

Un clsssico dollo) dlvutgov 
done scientlftca. «Non e 
mei stato teritto milto iff 
old procito, tompllco o af • 
fttclranto tuM'fpomento • 

<UOion»») 
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I cacciatori scrivo-
no sal problema 
delle assoeiazioni 
venatorie 

Svtmo due compagni di Lo 
Spetia, apparienenti al cotti-
tuito gruppo provmciaU del-
I'Arci-Caccta e vorremmo e-
sprimere la nostra perpleui. 
ta circa Vituertione pubbttci-
taria delta Fedenaccia appar-
ta $u lTJnit* del 7 agosto 
aoorso. 

L'Ar&Caccta sta conduct*-
do una battaglia contw la 
itruifara astociazionisiiea 1m 
mono a dttemiuati gruppi di 
potere borghest. II nostro tm-
pegno e quello di rirvnovore 

mocratlci, per modifcare eer-
ti mdtrizzi ministeriali che 
discrhnnano (per la logiea 
di una seelta di prtpiiegio) la 
grande matsa degli sport+ri 
cacciatori. 

Per ijuesti motivi rivolgia-
mo una critica al nostro gtor
nale che ha flnito col fare la 
apologia di una Federation* 
la quale, con la sua storia di 
questi anni, ha determinate 
la grave crisi che tnveste il 
mondo venatorio. 

FRANCO PEX ROSSO 
e LUIGI GORI 

(La Spesia) 

Plaudo alVintziativa dell* 
pagina odierna de lTJnlta fit 
agosto) volta a popolariztare 
le realizzazioni della Feder. 
caccia, conformi aU'radtriazo 
deciso dal recentv convegno 
di Modena, indirizzo succes-
sivamente ribadtto ma non 
attuato. 

Voglio rendemi tnterprete 
dei compagni cacciatori del-
I'Emilia-Romagna, desiderosi 
che I'inUiativa sia prosegui-
ta senza tlessioni ed indul
gence. 

Compagno RONCONI 
vice presidente 

Federcaccia (Fori!) 

Siamo rimasti alquanto stu-
piti nel leggere su lTJnlta di 
oggi, 22 agosto, una pagine 
mtera dedicata alia caccia 
nella quale sono esplicite po-
sizioni di politico venatoria 
del tutto estranee al nostro 
partita e rispondenti invece 
alia politico interclassista del
la Federcaccia che e, in ma
teria, portavoce delle posi-
zioni gooernative. Jfessun ri-
chiamo, invece, ai problemi 
piu generali della riforma 
agraria, di una nuova e avan-
zata legislazione. della cosUu 
zione di una nuova forma di 
assoctazionismo libera e de-
mocratieor e, gumdi, di for
me organizzattve operaie al
ternative anche in questi cam-
pi. Nessun richiamo alia ne-
cessaria azione di lotta a*i 
cacciatori come condiziont 
per combtore le cose. 

E' sorta I'Arci-Caccia — o 
cui il nostro circolo ha ade-
rlto — con la collaborazio-
ne della CGIL, delta Lega na
zionale delle cooperative, del 
WISP, detl'Alleanza contadi-
ni, del Sindacato ferrovieri 
eccetera: e in quella pagina 
neppure un cenno. Voaliamo 
rlcordare che il compagno 
Lonao ebbe a scrivere, nel 
messaggio inaugurate atl'Ar-
ci-Caccia che * anche in que
sti settori si combatie la bat
taglia per la Uberta e per il 
movimento della societa ita
liana », attraverso « strumen-
ti autonomi che aoiscano per 
scette non subordinate ». 

MANLIO CETJESTTN1 
per ll circolo cacciatori 

«XXV Aprilea 
(Roma) 

Vn compagno cacctatore di 
Genova, aderente all'Arci-Cac-
cia, discutendo con me ha 
avanzato forti crltiche nei con-
fronti del nostro giornale per 
la pagina dedicata alia cac
cia e nella quale si faceva 
della pubblieita alia Federcac
cia- A questo compagno ho 
fatto presente le nostre posi-
zioni, ma penso che le argo-
mentazioni di noi comunisti 
cacciatori emiliant possono 
interessare anche altri. E bre-
vemente le illustro. 

In moltisstme province del
la Toscana, dell'Emilia e del
le Marche 'ma anche in al 
tre), i comunisti ed i demo-
craiici dirigono forti organto-
zazioni della Federcaccia. e 
da questa posizione hanno 
svolto importantt funzioni: st 
e contribuito alia trasforma-
zione dtsmocratica della Feder
caccia, si e afjermata la ne
cessity di una nuova politica 
venatoria, si sono svolte ini
tiative insieme alle amminv 
strazioni provinciali di sini
stra. Noi abbiamo avanzato la 
richiesta di una svolta nella 
politico condotta della Fede
ration* nazionale della cac
cia e, data la nostra form, 
essa dovra tener conto del
le nostre richieste democra-
tiche. 

Niente polemica — ce ne 
guar diamo bene — con VAr-
ci-Caccia. Ma i compagni eft« 
lavorano in questa associazio-
ne, in altre zone d'Italia, ten-
gano conto della realta poli
tica esistente nell'Emilia, nel
la Toscana, nelle Marche ed 
in altre province (dove not 
comunisti, ripeto, siamo for
za di maggioranza nella Fe
dercaccia). E insieme lavoria-
mo, con azioni unitarie, eon-
tro le forze conservatrici e lo 
operate del govemo. 

S.M. 
(Reggio Emilia) 

Sull'argaroonto cl hanno aerltto 
ancha i lot tori. Paaquala UICHE-
LINI a altri (dUl'Arcl-Caocto di 
Oonovo-PrO). Antonio MARTON 
(Wra-VOMala), Ntcolin* PUOLISI 
(doirAiet-Caocu di Milano). C. RA-
VIOLA (dell'Arci-Caccla dj Torino). 
R. BOZZATO <dol CON Arel-Caccla) 
Moutro U rtntraaUmo, aomoiciamo 
eho domonl pubbltcharemo un arti-
ooio dol compogno doputoto Oino 
natarnwl dol titolo: « I cacciatori 
unitl par battara fovamo « rlaarrt-
•O prfrati», nol qua* vangono ap
punto trsttati i proMant par una 
nuova pollttea vanotorla. 
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