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Come il sistema e i suoi ministri 

vogliono e preparano gli insegnanti 

La vocazione 
del maestro 

Perchfc Misasi ha prolungato di un anno I'isti-
tuto magistrate - L'obbiettivo di una nuova ri-
gorosa preparazione specialistica per I'inse-
gnante elementare nel quadro di una lotta di 

massa per la riforma di tutta la scuola 

Come gia il suo prede-
cessore, Ton. Misasi conti-
inua ad elaborare provvedi-
menti parziali che, somma-
ti, costituiscono una « rifor
ma » della scuola. Valgano 
come esempi la legge sulla 
sperimentazione negli istitu-
ti professionali, la cui con-
seguenza logica sara la per-
manenza e lo sviluppo di 
questa sottoscuola, le circo-
lari di qualche mese fa che, 
dntervenendo sulla questio-
ne del governo della scuo-
9a e dei rapporti di questa 
con l'ambiente esterno, an-
ticipano le norme contenute 
nel progetto di legge sullo 
stato giuridico degli inse
gnanti, e soprattutto il pro-
lungamento di un anno del-
l'istituto magistrale previsto 
dai provvedimenti «pon-
te » di recente emanazione, 
e la cui conseguenza sara 
appunto che una scuola se
condaria per maestri con-
tinuera ad esistere. 

La discussione sul modo di 
preparare gl'insegnanti ele-
mentari dura, si puo dire, 
da oltre un secolo. Prima 
del fascismo, i maestri usci-
vano da corsi triennali; Gen
tile prolungo gli studi di un 
anno e creo l'istituto magi
strale come scuola che do-
veva dare ai futuri maestri 
una preparazione umanisti-
ca basata sulle lettere e su 
una specie di pedagogia 
astratta e filosofica. L'isti
tuto magistrale di Gentile si 
e trascinato fino ad oggi, 
gonfiandosi di iscritti, con 
l'aggiunta, awenuta nel do-
poguerra, di una psicologia 
nozionistica insegnata da 
professori non psicologi e 
di una specie di tirocinio 
che e una delle cose piu buf-
fe tra quante ne accadono 
nella nostra scuola, col risul-
tato che si esce dall'istituto 
senza cultura e senza prepa
razione professionale. 

Nell'ultimo decennio il di-
battito e stato accanito. Al-
cuni sostenevano la neces-
sita di abolire la scuola se-
condaria per maestri, co-
munque denominata; altri 
volevano tenerla in vita pro-
lungandone la durata. Chi 
ha seguito il dibattito si e 
imbattuto piu volte nell'ar-
gomento, esposto in centi-
naia e centinaia di pagine 

Da scienziati USA 

Memoria 

artificiale 

prodotta in 

laboratorio 
HOUSTON. 22. 

Un gruppo di scienziati 
ha annunciato ten sera di 
aver riprodotto artificiat-
mente un composto chimico 
che c alia base della facol
ta della memoria nel oer-
vello del topo ed hanno e-
spresso la previsione che 
questa scoperta potrebbe es-
sere applicata entro 10 o 
20 anni nel campo della me-
dicina per curare i tossico-
mani e gli alcoolizzati. 

Questo composto chimico 
e stato per la prima volta 
isolate dal cervello di topi 
che erano stati addestrati 
mediante scosse elettriche 
ad invertire le loro norma-
li reazioni e ad avere per-
tanto patira del buio. Ripro
dotto artificialmente. questo 
composto d stato in;ettato a 
topi normali non sottooosri 
a npssun ado>*tramento ed 
anch° cisi hanno avnto pau 
ra del buto 

H dottor Geonre linear. di 
orij?irw uiiKirerT">r. profp*=ore 
di farmaon'os a alia scuola 
medica «Baylor» di Hou
ston. riveld per la prima 

volta questa scoperta cir
ca un irese fa. quando il 
composto nprodotto artificial-
mente era efficace nella mi-
sura di due terzi: ieri sera 
egli ha annunciato che il 
composto prodotto in labo
ratorio e ora identic© a 
quello naturale. 

La wtanza nrodotta arti
ficialmente e stata chiamata 
« ScotnTohina » (dalle paro
le trr«vhe »buto» e <* ti 
m«rp O 

Secnn'lo il dottor linear. 
la crrarone della « Scofofo 
h>na » <v»«»ittr<ce il prmo 
p̂ «55n ver«n 'a onmnren«io-
ne f*el como'esso processo 
chimico in base at quale il 
cervello trasforma le in
formation] ricevute in co» 
noscenze. 

cattoliche, secondo il quale 
una scuola secondaria supe-
riore per maestri occorre 
per rispondere tempestiva-
mente alia vocazione. Questi 
pedagogisti ritengono che vi 
siano due vocazioni che 
esplodono a quattordici an
ni: la vocazione al lavoro 
manuale e quella non in ge-
nerale all'insegnamento (in-
fatti costoro non hanno mai 
proposto che gli studi per 
diventare professore abbia-
no inizio prima dell'univer-
sita) ma in particolare per 
l'insegnamento elementare. 
Insomma, o ci sono delle 
scuole che insegnano a di
ventare operai e delle scuo
le che insegnano a diventa
re maestri, o migliaia di 
adolescenti saranno frustra-
ti nella loro vocazione irre-
sistibile ad andare in fab-
brica o a sal ire in cattedra, 
con tutte le inevitabili con-
seguenze negative sul loro 
sviluppo personate. 

Inutile dire che la voca
zione non c'entra. ma c*en-
trano motivi molto meno 
elevati, come quello di evi-
tare che gl'istituti magistrali 
elericali corrano il rischio di 
dover chiudere botteea. Inu
tile anche rammentare che 
i duecentomila e piu mae
stri disoccupati. i nove deci-
mi dei quali non troveran-
no mai un posto, che sono 
percio degli sbandati pro
fessionali, rappresentano la 
piu vistosa conseguenza del-
l'aver voluto tenere in vita 
questa scuola meno lunga, 
meno costosa e meno diffici
le che percift attira chi pu6 
spendere meno e vuole sbrl-
garsi prima, nella quale me-
glio che negli altri settori 
della istruzione secondaria 
superiore appare chiaro co
me uno del compiti asse-
gnati alia scuola in un pae-
se di capitalismo maturo 
sia quello di deposrto delta 
forza lavoro. 

Vi sono argomenti incon-
futabili, e c'e l'esperienza di 
quasi tutti i paesi del mon-
do, che dimostrano come la 
preparazione dei maestri non 
possa essere che di lunga 
durata e percid non possa 
svolgersi che in un corso 
universitario di durata pari 
a quella ritenuta da tutti 
necessaria per i professori. 
E* vero che di per se que
sta riforma non garantireb-
be l'esistenza d'una scuola 
elementare meno selettiva: 
un maestro meglio prepara-
to pu6 essere un «cane da 
guardia del sistema > altret-
tanto efficace; infatti lo so
no tanti professori, che pu
re hanno la laurea. Ma e 
pur vero che l'insufficiente 
preparazione dei maestri e 
una delle cause per cui la 
scuola elementare — di cui 
il governo continua ad es
sere soddisfatto e molte for-
ze di sinistra purtroppo tra-
scurano di occuparsi — e il 
settore piu squalHdo, piu 
vecchio, piu reazionario di 
tutta la struttura deU'istru-
zione nel nostro paese. Ed e 
bene ripetere che di questa 
situazione scontano le conse-
guenze tutti i bambini, ma in 
maniera ben piu grave quel-
li di ambiente operaio, con-
tadino, sottoproletario ai 
quali quasi mai e possibile 
mettere riparo ai danni pro-
dot ti dalla situazione della 
scuola obbligatoria sulla lo
ro formazione di base. 

La riforma degli studi per 
diventare maestri, cioe il lo
ro rinvio aU'universita e la 
eleminazione di ogni scuola 
o opzione magistrale preu-
niversitaria, non e la condi-
zione sufficiente per la rifor
ma della scuola di base. Que
sta non pud conseguire che 
da una lotta di massa che 
impegni lavoratori. studenti 
e insegnanti per un altro 
niolo della scuola Ma e una 
condizione necessaria. Con 
maestri che non conosco-
no il mestiere, uno dei me-
stieri piu difficili, non si 
cambiera mai la scuola. 
Gli studenti delle magistra

li che protestano contro il 
prowedimento governativo 
hanno ragione in quanto si 
rendono perfettamente con-
to che si tratta solo d'una 
mistificazione, poiche ag-
giungendo un anno ad una 
pessima scuola non si otten-
gono buoni maestri, ma si 
perfeziona sol tan to la fun-
zione di deposito di forza 
lavoro E* naturale per6 che 
si debba lottare, tutti insie-
me, non per tenere in vita 
la vecchia scuola quadrien-
nale ma per spazzarla via. 

Giorgio Bini 

Si vanno creando le condizioni per una dialettica effettiva tra avanguardia rivoluzionaria e masse 

I cuhani costruiscono le miove jstltiizlonl 
La zafra, prova generale della mobilitazione popolare - Dal voto per i dirigenti sindacali a quello per i comitati di scuola e di facolta -1 nuovi quadri e la reciproca informa-
zione tra governo e lavoratori - « Ora le istituzioni devono partire dalla nostra realta, da li svilupparsi»- L'anno della produttivitd nel quadro di un ampio discorso politico 

LA BEFFA DEI CARTELLI 

c Parco giochi»: 4 scrilto a larghe lettere su un albero che sta in piedi per scommessa, ed e scritto ancora piu visto-
samente su un cartello piantato nella polvere. A Roma, si mettono appunto le etichette a descrivere una realta inesistente: 
la minl-giostra piazzata su un pezzetto di terra incolta, sfuggita per caso al cemento, non basta a dare ne parco ne giochi 
ai bambini. Ma in questa foto i implicita un'altra beffa: lo slogan « fatevi un regalo grande come una casa » sotlolinea II 
forsennato costruire della speculazione edilixia, contro I'imposs ibilita di centinaia di migliaia di romanl di possedere un'abita-
zione decente • contro la mostruosa decurtazione del salario che I'affitto rappresenta per altre centinaia di migliaia di 
lavoratori. 

Dal nostro corriipondente 
L'AVANA, gennaio 

In un discorso all'attivo sin-
dacale dell'Avana che un paio 
di mesi fa aprl il processo di 
ricostituzione delle organizza-
zioni dei lavoratori cubani, Fi
del Castro disse che la rivo-
luzione e in un momento di 
crisi non per aver arretrato 
ma per avere avanzato trop-
po. E continud: «Si potrebbe 
dire che e come un esercito 
che si sia messo troppo den-
tro le file del nemico, con 
una truppa ancora non suffi-
cientemente addestrata, con 
soldati non abbastanza ag-
guerriti e con cattivi capi >. 

In altre due occasion!, Tuna 
recente e l'altra del periodo 
in cui era appena cominciata 
la fase critica-autocritica do-
po il discorso del 26 luglio 
dell'anno scorso, egli si sof-
ferm6 sulle nuove istituzioni 
della Rivoluzione che e neces-
sario creare: «Andremo svi-
luppando un genere di forme 
che partano dalla nostra real
ta, dal nostro processo. E' 
responsabilita nostra, di noi 
che abbiamo avuto un diritto 
di fatto. che abbiamo diretto 
la rivoluzione per ragioni di 
fatto. Perche tutto questo co-
mincid con una piccola guer-
riglia in cima a un monte ». 

c Prima del monte. con qual
che fucilata, qualche arma. 
Cos! andd nascendo il proces
so rivoluzionario. Non ci 
fu istituzionalizzazione, non si 
parti da una istituzione. Ora 
le istituzioni devono partire 
dalla nostra realta, da 11 svi
lupparsi >. < Al principio i ri-
voluzionari coscienti erano 
una minoranza... ma gia non 
possiamo vedere le cose al 
modo di una minoranza che 
va a inculcare la coscienza. 
No. bisogna anche vedere co
me una minoranza, che ha 
determinati compiti e funzio-
ni, va a cercare coscienza nel 
popolo 9. 

L'ilinerario della rivoluzione 
cubana indica, quasi costan-
temente, l'offensiva. Ogni mo
mento si somma all'altro spin-
gendo tutta la situazione, e 
le belle battaglie di certi an
ni imprimono al processo un 
sigillo di leggenda. (Parlando 
dei • primi tempi del poteie 
popolare Fidel ricordava: 
< Molta gente pensava: bueno, 
la vittoria della rivoluzione e 
per arte di magia>). A vol
te tutto e sembrato possibile 
per il fatto stesso di essere 
riusciti a farcela contro Bati
sta e gli Stati Uniti. In ef-
fetti la sfida di questa picco
la isola fu gigantesca e i com
piti che si caricd sulle spalle 
ne fecero un punto di riferi-
mento di statura mondiale. 
Per l'accelerazione che impo
se alia sua rivoluzione. per le 
spinte che dette alia situazio
ne internazionale, ha dovuto 
pagare un prezzo. Ora sera-
bra farsi i conti in tasca, 
guardando i limiti del campo 
seminato e valutando la qua
nta degli strumenti per lavo-

rarlo. Approfondisce la sua 
specifica realta, prende co
scienza della situazione. 

La maggior parte dei lavo
ratori cubani ha gia votato 
per i dirigenti sindacali rin-
novandoli all'80 per cento, e 
nelle scuole medie e nelle uni-
versita si sta procedendo alia 
elezione dei comitati di scuo
la e di facolta. Quasi tutta 
la popolazione attiva ha gia 
scelto i suoi delegati in una 
situazione politica che dava a 
quel voto sindacale un signifi-
cato piu generale: quello che 
la contraddizione non solo c'e, 
ma deve potersi esprimere. 
Per ogni ministero e stato o 
verra costituito un sindacato 
nazionale: dal direttore am-
ministrativo dell'azienda su su 
fino al ministro, e dunque na-
ta la controparte. Sono state 
create alcune condizioni fon-
damentali per una dialettica 
effettiva tra quella minoranza 
che stava su una montagna 
e quella massa che la segui. 

Ma siamo solo all'inizio: i 
compiti da assolvere pretendo-
no molto dai rivoluzionari. E* 
certo che nella nuova leva 
di quadri nati dalle elezioni vi 
e la conoscenza della realta 
di fabbrica. delle condizioni 
di lavoro, vi e la volonta di 
farsi interpret! delle necessita 
vital! dei lavoratori, cosi che 
tra governo e popolo costante 
e reale sia la reciproca infor-
mazione; ma quel che si ri-
chiede 4 qualcosa di piu: la 
capacita anche di proporre. di 
contribuire in idee e attivi-
ta al passo in avanti qualita-
tivo di cui la societa cubana 
ha bisogno. 

Alle spalle ci sono gia mol
te cose: la convinzione che le 
responsabilita politiche e am-
ministrative debbano essere 
unificate in una sola persona, 
lo svuotamento dei sindacati 
per far posto ai gruppi di 
operai di avanguardia, il ruo-
lo amministrativo del partito, 
il carattere vacuamente agi-
tatorio e retorico di certi ap-
pelli alia mobilitazione per 

Rudi Dutschke 
insegnerd 

in Danimarca 
COPENAGHEN, 22. 

II leader studentesco tedesco 
Rudi Dutschke e stato autoriz-
zato dal governo danese a sog-
giornare e Iavorare senza restri-
zioni in Danimarca. n ministero 
della Giustizia ha preeisato she 
non e stato chiesto a Dutschke 
di astenersi da attivita politiche, 
anche se < naturalmente egli e 
soggetto, come ogni altro, alle 
teggi>. 

II pennesso di soggiorno dura 
sei mesi, ma sara senz'altro pro-
rogato ca meno che non acca-
dano fatti eccezionali >. 

Dutschke arrivera ai primi di 
febbndo in Danimarca, con la 
moglie e i due flgli. Egli terra 
corsi di storia del mandsmo 
aU'universita di Aarhus. dove gli 
e gia stato preparato 1'alloggio. 

questo o queH'obiettivo, 
la passivita di fronte al for-
marsi di centri di burocrati-
cismo e di situazioni persona-
li privilegiate. Davanti c'e, 
tuttavia, una strada molto lun
ga. Dice Castro che bisogna 
percorrerla piano piano, c len-
tamente perche abbiamo fret-
ta >. Dalla pratica, dai fatti, 
come gia fu prima, andranno 
emergendo i metodi e le isti
tuzioni piu appropriati e vi
ta li. 

E' in definitiva l'identita 
stessa della via socialista cu
bana quella che si va analiz-
zando e costruendo, di questo 
socialismo che si va an-
nunciando come carattere del
la rivoluzione guerrigliera nel-
l'aprile del '61, giusto dieci 
anni fa, mentre a Playa Gi-
ron tuonava il cannone. Una 
scelta ideologica che nasceva 
piu dal combattimento con lo 
imperialismo che da uno scon-
tro di classe interno. Per una 
rivoluzione nella quale intel-
lettuali. professionisti. borghe-
sia ebbero un ruolo determi-
nante questi dieci anni sono 
stati di articolazione, di sele-
zione delle basi di classe del 
potere. 

La grande prova generale 
della mobilitazione umana e 
deU'impiego degli strumenti 
organizzativi che e stata la 
zafra dei dieci milioni, ha 
confermato una volta di piu 
che il protagonista della co-
struzione socialista e il prole
tariate e ha imposto un mo
do nuovo di concepire e assi-
curare la funzione delle mas
se nella rivoluzione. Tra la 
minoranza di cui parla Fidel 
Castro e il c popolo > nasce 
dunque un livedo intermedio 
di comunicazione e di orienta-
mento, un momento di co
scienza sociale e culturale che 
pu6 divenire capacita di inter-
vento politico: le associazioni 
sindacali, studentesche, giova-
nili, femminili, gli organismi 
comunitari, ecc. 

Secondo la tradizione cuba
na, anche quest'anno ha avu
to il suo battesimo: gli e sta
to dato il nome di « anno del
la produttivita >. £' qui infat
ti il nodo senza sciogliere il 
quale non si va avanti. Se 
il lavoro di ciascun operaio 
non produce una piu grande 
quantita di beni, se il lavoro 
di qualsiasi cittadino non rag-
giunge un piu alto livello di 
qualita, la situazione econo-
micaraente difficile di oggi po
trebbe aggravarsi. Ma — ed 
e qui in evidenza l'aspetto ca-
ratteristico della situazione 
cubana — l'appello a una 
maggiore produttivita, alia di-
sciplina e all'efficienza sul la
voro e fatto contemporanea-
mente all'awenuta rinascita 
delle organizzazioni sinda
cali, contemporaneamente al 
processo di democratizzazione 
delle istituzioni che e in atto. 
Qui a Cuba, appunto, politica 
ed economia, democrazia e 
produttivita non vanno di-
sgiunte. 

Guido Vicario 

Mostra antologica di Carlo Levi a Firenze 

Una pittura come foresta 
di cio che vive e muore 

Decisivo contributo al rinnovamento dell'arte italiana con i « Nudi» e i quadri meridionali degli anni trenta — II co
lore della vita che cambia — L'immagine-organismo della pittura recente con i boschi mediterranei di carrubi e olhri Carle Levi: cAliano • la luna>t 1f3S 

Carlo Levi: t Nude con seggiela », 1921 

La mostra antologica di 
Carlo Levi a Firenze 
(gallena c La Gradiva ». 
via dei Servi 11). per la 
straordinaria energia im-
maginativa che non viene 
mai meno in quaranta 
anni e che vediamo. in 
cento pilture dal 193 a 
oggi. espandersi e tenere 
lo spazio con le forme 
quasi fosse organismo di 
natura e dotato di un 
grande eros. e occasione 
preziosa di riflessione cri-
ttca sia sul valore poetico 
innovatnre delPinterven 
to pittnnco di Levi nella 
situa7nme artistica italia
na degli anni tfenla e sia 
sui caratten lipici di una 
arte vivente che si pone 
continuamente come cscan-
dalo della realta*. Una bre
ve cronaca. qual e questa. 
non consente di intervenire 
se non per cenni sull'am-
pio arco di risultati pittorici 
e di problemi di cultura 
artistica moderna posti da 
Levi soprattutto sul terre-
no difficile del rapporto tra 
arte e societa di classe. tra 
pittura e avanguardia poli
tica rivoluuonana. 

Soltanm a cnn̂ Hprarp le 
pitture di nudi femminili 
a cavallo del 1930 (di esse 
alcune mai erano state 
espnste e altre non si ve-
devano da decenni) si do-

vra modificare. e in qual
che punto radicalmente. 
la sistemazione critica cor-
rente della situazione del
l'arte italiana a questa 
data: non dico tanto in re-
laztone al Novecento o alia 
modernita « f rancese» e 
cimpressionista* del Grup
po dei Sei quanto in rela-
zione a tutta la formazio
ne di cfirrenti e di artisti 
€ sotterranei > : antifasci
st!. internazionalisu socia 
li e socialist! A questa 
data, la pittura di colore 
di Levi, col suo espressio-
nismo nella vita qtmtidia 
na. con la sua immagina-
zione erotica *e pamca. ri-
mette in circolo culturale 
la questione vitale delta 
giusta e veritiera relatione 
delta pittura con la vita. 

La natura 
in forme umane 
Quando. dal "33 al *37. in 
una serie essenziale di pit 
ture — ma ancora nel 
1948-50 troviamo fantasti 
che variant! del nxitivo 
plastico —. Levi dipinge 
il nudo in gmppi di figu 
re. questa giusta e veritie 
ra relazione della pittura 
con la vita e fissata con 
tipicita assoluta. Da cDon-
ne furenti» del 1933 a «De-

metria e Persefone n> del 
1948. la massima espan-
skme e fectilita delTeros 
viene sentita nello spazio 
piu disperato del piu po-
vero Sod italiano. Oggi 
questi nudi femminili che 
fanno on paesaggio meri-
dionale mai visto prestan-
do Q grembo di donna alle 
piu povere argille di Luca-
nia che cosi paiono inemte 
delle poche speranze uma
ne che ha il pianeta terra. 
si vedono come immagini 
di uno stermmato Sud 
Contadino del mondo (al 
timite immagini emblema-
tiche di una nascente « ar
te povera e socialista * del 
Terzo Mondo). C'e. in que-
ste pitture. una tensiooe 
primitiva e aurorale della 
tamaginazione della vita 
anche quando fl colore h 
crudelmente fl colore del-
l'assenza di vtta, della mi-
seria contadma. del mas-
sacro, del campo di ster-
minio nazisu. 

Cosi. con le tante imma
gini di Aliano e dei paesi 
meridionali dove Levi ha 
fatto esperienza dello sta
to pin mostnwwo e repres-
sivo dei rapporti di clas
se. e nella natura piu di-
sperata e secca che 0 pit-
tore vede dei valori moder-
ni germinali e vede anche 
per la pittura, che •> fat-

ta troppo puttana dei bor-
ghesi. la possibilrta di re-
cuperare una giovmezza 
d'iqamaginazione. 

Spazio disperato 
del Sud povero 

Un oenno ancora vorrei 
fare a quella che. per me. 
e stata. nel percorso della 
mostra. Temozione visiva 
piu grossa e durevole Nel
la piu vasta sala della gal-
leria sono sistemati « a fo-
resta» moltissimi quadri 
recenti che variano moti
vi vegetali: si vedono co
me particnlari di un orga
nismo immenso e in cre-
scita che non ha forma 
definitiva e che non si puo 
guardare dal «di fuori> 
nella sua totale ricchezza. 
bensJ sentire dal cdi den-
tro >. vivendurie il dramma 
e fa gioia della crescita. 
Cbbene. queste immagini di 
natin-a. carrubi e olivi dal
la crescita faticata e po-
tente che finisce per thni-
tare*, ora giniosamente 
ora dolorosamente. la for
ma del nudo umano. sono 
i'evktenza plastica ctattfle* 
di on mondo di paura e di 
lotte crudeli ma non sono 
mai paura del mondo • 
della pittura, mai paura 

della liberta della vita. 
L'organicita delTimmagi-

nazione di Levi qui crea 
un senso umano altro per 
la natura. Alia natura di 
una immense foresta me-
diterranea meridionale Levi 
affida La funzione pittorica 
di cmimare» con le sue 
forme sia Teres sia fl tra-
gico della vita contempo-
ranea. Nella pittura viene 
reatizzata un'immersione 
nella vita che non ha la 
pai'a tipica di quella che 
r^alizzano gli artisti < in
formal i ». La pittura qua
dro dopo quadro. realizza 
un'immagine delta realta 
del mondo non definitiva, 
non finita, aperta a tutto 
cid che e germinate e co-
struttivo. che cambia la 
vita oHreche il quadro. So
prattutto per l'energia di 
un colore che sembra pi-
gliare le forme delle fibre 
e dei tessuti vegetali • 
modificarsi con la cresci
ta dell' immagine-nrgani-
smo. in uno stesso quadro 
troviamo cid che e vivo e 
cid che e morto: ci sono 
pietrificazioni di vita e di 
lotta antica per crescere e 
per durare: e ci sono fit-
tissime germination) e me-
tamorfosi che anche dalla 
morte sembrano liberarsi. 

Dario MicaccM 
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