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A Milano retrospettiva dell'artista udinese 
Opere fra fl '31 e il 75, ma l'attenzione 
è centrata su un decennio particolare, così 
da farne un «maestro dell'informale». È giusto? 

Afro, lirismo 
della memoria 
A Palazzo Reale a Milano aperta fino ali 8 novem
bre una retrospettiva di Afro In mostra (da collezio
ni private musei italiani e stranieri) un centinaio di 
opere dipinte dall artista udinese fra il 1931 e il 
1975 Attenzione puntata soprattutto sul decennio 
fra i Cinquanta e i Sessanta Su anni cioè, impronta
ti a un «gestualismo segnieo informale» Ma è questo 
davvero il periodo più originale e creativo di Afro7 

ENRICO CRISPOLTI 

( ori questo articolo Eri 
nco < nspolti comincia 
la sua collaborazione 
con I Unita 

M i "Afro «s Afro per quanto ci 
ha dato dau.li inizi ili anni Gin 
qu inta •> I uciano Caramel 
che ne ha curata I ampia retro 
spettiva milanese aperta f no 
ni 8 novembre te Palazzo Rea 
le e perentorio nell attacco 
del s iggio che apre il colisi 
stente catalogo pubblicato da 
Silvana Editorale di Milano 
(contenente un saggio su Afro 
e la critica schede e apparati 
di Trancesco Tedeschi) E 
me Ite cosi subito le mani avan 
ti rispetto ane he a come altra 
verso la Sala delle Cariatidi e 
gli spazi connessi sia stato im 
maginato I itinerario della mo 
stra stessa Comprendente 
provenienti da collezioni pn 
v ite da musi i italiani e alcuni 
europei e nordamericani un 
ci ritmilo di dipinti dil IT?1 i 
11)75 (fino cioè a un anno pn 
ma della morte del pittore ses 
santaquattrenne in una clinica 
di 7 ingoi ? che soltanto a 
percorso co npiuto da spazio 
ili attiviti «.rovinile pertinente 
I ambito della «Seuola roma 

na» A giusto titolo''È leci'odu 
bitame nel caso di Afro il più 
giovane dei tre Basaldella udì 
nesi (scultori gli altri com 0 
noto Dino e Mirko) Ma una 
volta anche accettata una tale 
valutazione limitativa resta co 
munque la questione squisita 
mente storico-critica di consi 
dcrare la portala quanto a e si 
ti creativi di ciascuno dei di 
versi momenti di ricerca nco 
noscibili lungo quell ultimo 
suo percorso pittorico di fatto 
quasi una trentina d anni di la 
voro F in questo senso la re 
trospettiva milanese non na 
sconde di privilegiare anche 
quantitativamente (quasi la 
meta) la presenza di opere re 
lative ad anni improntati a un 
gcstualismo segnieo intarma 
le che corrono dagli estremi 
anni Cinquanta fin quasi alla 
conclusione dei Sessanta Ccr 
tamenle a scapito di quel nio 
mento che continuo invece a 
n'entri eoli II I ev lei /*. il 
pili originalmente creativo nel 
lavoro di Afro Quando nel se 
condo dopoguerra e fino poco 
oltre meta degli anni Cinquan 
ta dapprima coniugando in 
tclligcntemcntc suggestioni 
d ispezioni d interiorità di Klee 

e sintesi d origine postcubista 
(anche attraverso la declina 
zione in qualche misura neo 
•metafisica» e mitica che Cagli 
e Mirko a Roma ne avevano 
operato) mette a punto con 
straordinaria intensità immagi 
nativa un personalissimo mo 
do di visione evocante intera 
mente affidato alla dilatazione 
affettivi di una dime nsione di 
memoria 

Discorsivamente equivocan 
do sulla corretta terminologia 
originaria Lionello Venturi pa 
trocnidtorc critico del gruppo 
degli «Otto pittori italiani fra i 
quali Afro lanciato nella Bien 
naie venezianadt 11952 man 
'itesi in particolare il "lieo rea 
lismo» propostovi d i Ciuttuso 
levi e altri parlava allori di 
«astratto concreto» Come e loe 
di una pittura d apparenza 
non figurativa che tuttavia si 
motivasse su suggestioni ci na 
tura o (cernie nel caso di Afro) 
appunto di memoria Cd era 
una posizione del tulio estri 
nea se non contraria nel di 
battito critico quanto nel modo 
dioperire alle proposizioni di 
scnttura pittorica scgnica e gc 
stualc diretta e di rapporto 
materico immcdnto fuori d o 
gru prefigurante condiziona 
mento attraverso le quali dal 
la seconda me ti degli inni 
Quaranta di qua e di I ì de 11 At 
I \ntico ' Informile si eri in 
dato affermando in nome di 
un immersione totale nella mi 
sura dell "esserci» esistenziale 
In reali\ Venturi nel 1952 gc 
nerosamente quanto incauta 
mente per la propria linea mo 
dcrata aveva imbarcato anche 

Afro nel 63 nel suo studio In alto «Segnali olio su tela del 74 

pittori come Morlotti Vedova e 
Morelli li ui profonda inquie 
tudine operativa non pai tardi 
di anche meno di un paio 
d anni doveva inequivocabil 
mente pronunciarsi in gestii i 
liti e maidismo esse ndovi pò 
co dopo se nsibilc a suo modo 
anche ( orpora quindi Birolli 
l Afro alla fine degli stessi inni 
Cinqu iuta rimeditando incile 
proprie dirette esperienze di 
vecch a di ta e nuove di prò 
posizioni dell • iclion painting» 
informale norddmcncan i (a 
cominciare da Gorkv ) ìwcrte 
la necessita di accelerare an 
siosamcnte i termini del prò 

pno pronunciamento espressi 
vo e in senso appunto d im 
medi ilcvza segme a e gestii ile 
Come elei resto accade negli 
anni Se ssanta anche a un altro 
già tipico pittore «astrino eon 
crelo quale Sanlomaso 

h 'u anzi significativo e he 
lauto 1 «istrado concreto e he 
in quale he mexlo su ri issun 
to ideologicamente il molo di 
rappresentare sulla scen i in 
Icrnazionalc il volto ottimistico 
avanzato dell Italia ncostrint i 
quanto il -licore disino* e he il 
contrario in termini d idcolo 
gì i della lotta di classe pone' a 

I lecento siile irrisolte dr im 
mitiche qui stioni sixiilt sci 
prill ino meridionili limsscro 
di litio i primo pi r dissolversi 
il si condo pe r I irsi lime no 
moli > sensibile le gli aspetti 
pm iv inz ili (il G muso pe rsi 
no i sue» modo ni iti nco del 
l')5) fiO) nelle e ille diverse 
proposizioni d ire i informili 
indubbi ime lite le più rappie 
seni itivi eli un icons ipevolcz 
z i di re ìlt i esislenzi ile indivi 
du ile (]ii ulto cor ile el tgli an 
ni e eine lusivi del e onflitto mori 
eli ile su I il i proprio attraverso 
il segno profondo eli un i t ile 
tr igi di i 

M i un Atro divenuto inlor 
m ite i c]iie I liu Ilo cronologico 
non può e he il massimo appa 
nri in coniprim ino tardivo 
non certo un protagonista Si 
i r i gii elei re sto ilfcrmata allo 
ri in Mali t incili una più gio 
v ine iss il solida e originai 
me lite eli li ninnai i ulteriore 
pre se 11/ 1 inforni ili olire e he 
lie sdii elle ha titoli incile as 
su prec e de liti e Dova < Baj 
u r t munte Vace tu Sca lv i 
no Novelli Soinaini rvuggcn 
Nel ìyM) inzi si ngionuva già 
di v 1.1 ci uscii id ili orizzonte in 
forni ili N itur lime lite si Irati 1 
di vieenek e he si rincorrono 
ne I girei eli KK IH anni eomun 
i|ie certo decisivi pi r un 1 dif 

fercnziazione di ruoli che non 
va dimenticata F per c inque 
gli ami abbia vissuti nel loro a 
volte anche assai duro dib itti 
lo quotidiano fa oggi veri 
mente una alquanto stran 1 im 
pressione non solt into vi dere 
accreditato maggiormente un 
Afro d influenza informale che 
non un originale Afro ancora 
candidamente se vogliamo 
astratto concreto» ma vedere 

e onsiderato Afro idelintlura 
come un maestro informale II 
vero Afro per me resta ancora 
invece proprio quello più com 
posio e autentico nella sua ec 
cezionale densità lirica m ter 
mini di estrema raffinatezza di 
civiltà pittoncu nuova modcr 
na e originale in un contesto 
non soltanto europeo Come 
altrimenti il Bum più memora 
bile rimane que Ilo materico 
(quasi cronologicamente pa 
riilelo) dei catrami sacchi 
metalli plastiche in particolare 
lungo gli anni Cinquanta 

Quello rimane il vertice 
ere ihvc raggiunto da Afro sia 
rispetto dll eleganza sicura ma 
i volte 1111 pò decorativa della 
sua esperienza segnieo gè 
stu ile d impronta informale 
relativamente dunque tarda 
(che ha come maggiore inter 
locutorc critico Cesare Bran 
di) sia rispetto alla singolare 
vicenda conclusiva intenta a 

In mostra a Roma cinquantaquattro disegni dell'artista che, costretto a fuggire dal suo paese, riparò negli Stati Uniti 
L'influenza di Rembrandt, Cézanne e Picasso. L'ammirazione di Afro. E l'incomprensione dei critici d'arte 

Un armeno errante di nome Arshile Gorky 
ENRICO GALLI AN 

• • Chissà v mai e partito 
Arshile Gorkv dall Armenia 
I artista faceva parte di quel la 
gloriosa schiera d r a p p e l l o di 
transfughi fuggiaschi e - rabon 
di c h e invasero terre lon tane 
più -libi re» r i m a n e n d o fonda 
menta lme ntc sp lendidi a rmen i 
e r r in t i Costretto 1 fuggire da l 
l Arme ni 1 vciso l i me t a degli 
ann i 20 in segui to alla c o n q u i 
st 1 dei I LI re ti 1 m a s s a c r i t e l i e 
invasori Arsitile Gorky r iparò 
c o n parte de 11 1 famiglia negli 
St iti Uniti o b b n g ito a vivere in 
u u a t c p - t c h e h a r e s p m t o e d . i l 
I 1 quale e slato a s u a volta re 
spinto Nato a Khorkom il 15 
aprile del 1901 gè nio p recoce 
l a qua t t ro anni già d i s e g n a v a ) 
Gorkv si c h i a m a v a V o s d i n i k 
Munuk Adoian Ora «ritorna» in 
(•uropu a Roma al l ' a l az /o 
delle t . spos i zun i (via Nazto 
naie o r i n o 10 22 mar ted ì 
ci luso ' ino il "30 novi m b r e ) 
in una r isse gn 1 p r o m o s s a dal 
I Assessora to dia Cultura in 
eoli iboraz ionc c o n la f o n d a 
zione So lomon G u g g c n h e i m 
( ompre nde c i n q u a n t a q u a t t r o 
elise gin su e irta divisi in tre se 
ziom e he e o r i s t i o t i d o n o ut il 
ire ' into f (si ere itivt eli Gorkv 

I ippreniiist ito gli ann i del la 
neerc 1 del «lingu iggio» gli a n 
in dell esplos ione del ta lento 
II e a! il jgo i d i t o d 1 C .irte Se 
gre te 1 iti p i g i n e lire 40 000) 
curoio d i l'Inlip Rv landsc M il 
tlu vv S p e n d e r c o m p r e n d e ini 
p o r ititi test imoni inze eli An 
(Ire Breton e Afro e un s iggio 
eli Me Km f l»ieler 

Afro e si ito u n o di gli an imi 
r ilcin più gr indi di Gorkv Ni I 
~>t qu i n d o visito pe r la pr ima 

voi 1 Ni w York r imis i co lp i to 
d 1 qui I 111 m o d o eli tr isfenre 
sul 1 tei 1 11 l i mini igni izio 
ne Assieme i lo t i Sciatola 
Uro o rgan izzò l i m o s t r i del 
57 ili Obi liseo di Korn 1 An 

c'ré lire ton considi r iv 1 Gorkv 
un surre 1 isl 1 1 ifferm iv 1 che 
Gorkv fu 1! p r imo pittore al 

qua l e sia stato in te ramente 
svelato q u e s t o segreto» Notò 
a r c h e c o m e Gorky fosse I uni 
c o surrealista a d essere rim 1 
sto in con ta t to diret to c o n la 
na tura p e n e t r a n d o n e 1 segreti 
per scoprire «il filo condut tore» 
c h e u n i s c e « le innumerevol i 
strutture fisiche e mentali» Bre 
011 definì le immagini di Gorky 

*. mie -ibridi c h e p r e n d o n o 
l o i m a dal la c o n t e m p l a z i o n e 
dell 1 na tu ra d a parte dell irti 
sta mesco la i 1 a d un «flusso dei 
ricordi d infanzia e n o susci 
tati dall e s t r ema c o n c e n t r a z i o 
ne davant i ad essei su un os 
crvatore provvisto in m i s u r i 

assai rar 1 del d o n o dell e m o 
zione » 

Ma e> q u a n t o mai impropr ia 
la definizione di pittura surrca 
lista Gorky in realta e ra la 
s o m m a di segreti d isegnat i e 
carpiti i t t raverso il s e g n o della 
na tu ra del la c o p i a per cosi di 
re di «altro» artm'u la na tura 
c h e Gorkv s tesso a m a v a e av f 

va cap i t o pr ima degli altri ( e 
z u r n e innanzi t tut to m a a n c h e 
Paolo Uccel lo Riffacllo Mi 
c h e l a n g e l o 1 fratelli IA. Nani 
Poussin Ingres David Rem 
brand t Giorgio De C hirico l'i 
c a s s o Braque Mirò «Copiare 
ques t a na tura artistica c o n la 
virgolette n a ' u r a l m e n t e Qu in 
d o insegnava 1 Boston in un 1 
scuola p re tendeva n o n la 
m issima fedeltà «il «reale» m a 
di guard ire oltre I 1 ri alta e a n 
e eli m e l o n i l i impir fcz ioni e 1 
difetti pe r scoprire u n a forma 
lelealizz ita Disegnava furiosa 
me n t e s e n z a soste pe r r ìg 
giunge re il s egno fat ile quel lo 
ehi u v r i b b c dovu to «r ipprc 
'e ntare » 11 forma ne Ila e orli p ò 
sizioiu il colore che string 
d a p p r e s s o il grigio del la min 1 
o il ne ro dell 1 eli na Seopri to 
re e d isseques t ra tore di titoli 
splendidi c o m e «Il p ro fumo 
elelle a lb icocche» «1 ani ito 
e irbonizz ilo «Se nzu titolo 
•Gli oratori -E-st ite in Virgini 1 
Gorkv studi iva 1 a su 1 volt 1 ve 

Senza titolo di Gorky inchiostro su carta d i nere blu 1946 

inv 1 studi ito el illa li ituru pe r 
un ul t imo elise gno que Ilo e he 
r ice Illudesse in ses 11 stou 1 del 
s u o t i lento t o rmen ta to dell 1 
sua vita n u d i g l i t e rminata 
c o n un suicidio ma i chiar i to 

1121 luglio del l'J 18 si uccise 
impiec meiosi 1 iseio un bi 
g l i e t l o c o n su sentili «Goeidbve 
mv loved I utt 1 11 vii 1 eli Gor 
ky pe r ann i 1 min C s! it 1 un 
e ilv ino vissuto d 1 Oe//ssco de 1 
tempi 11 oeleriu l 'uni 1 di quel 
I ineluttabile 21 luglio gli inni 
Q u a r i n t i s o n o pi r Gorkv il 
pre Indio ali i t r aged i 1 II l ' I l i e 
per lui un inno elei ISIVO c o n o 
sce Seb isti in M It 1 I ire lutei 
t oc ile no e he vie 111 ci 1 Pirtgi 1 
spos 1 Ag le s M irgrucle r ci ili 1 

qu ile ivr 1 dui figlie M irò e 
Nat is 1 Nel l 'M1 collosi e \ u 
dri Bri ton 1 hi ni I i'llr> [ire 
se nte r 1 un 1 su 1 nostr 1 V 1 1 
vive le IH II ìe tsa de 1 gè nitori eli 
Agnes 1 Sin mi in IH I ( 011 
inette ut 1111 il 21) gè un no di I 
l'Ufi un incend io distrugge lo 
studio ne iv ito el 1 un poli 110 
c o n tutti 1 dipinti Nel fi bbr 110 
de Ilo s tesso i nno viene op i r 1 
to di e m e r o II 2( g iugno de 1 
1Hinc irre p n sso New Milfor I 
li I ( 0111111 liei l in un ini idi n 

ti str id ili il il qu ile esc i c o n 
I 11 iso rollo e 11 m a n o eie str 1 

p ir ilizz it i AH inizio di luglio 
eli I 18 vii ni ihb indoli ito 
ci ili nifi de li Agni s i In lo ivi 
v 1 tr idilo con Se l> isii in M ilt 1 

e il 21 succi ssivo si iinpiie 1 
Si nz 1 rie orci ire 1 f illi ti igu 1 

prilli 1 eie II 1 fug 1 d il1 Armi 111 1 
e 1 primi vi nt inni eli vit 1 ne e li 
St iti Uniti Gorkv st pc rt iv 1 
die t ro nell i ei ndi / ioni di e 
r mie 1! si gnoc hi poi in Ini di 1 
colili ivi v 1 gì 1 scope rli II 
ivi re qu incloe ri se 1 v 1 in te rr 1 
irnie 11 Gli irmi 111 s ino lori 

e ime liti 1 e ultur lime [ili pe r 
e OSI diri «|> le llle I III l IH 111 
sti sso m o m i nlo nielli fumiti 
vi Av in 1 si in Ag igi ini in 
/Vii ivouri 111 rs iz ili ( >r ik| 111 
1 I mli illn irmi ni 1 siili spi tsi 
pi r il m o n d o si mbr 1 1 hi 1 
lenii me il ne nini di I igr mi II 
gr in e onrl itili ro Dovi si tio 
v m o si 1 uni e e ni v 1 11 N n 

1 e isc 

•e mv, 11 

Il e III! 

li rr 1 11 

c o l i ri 

tu l l i 1 II 

Il ) 1 s 

S i p i V 

Il ti is 

1 III It 

IH Ut 1 

1,11,1 
r 1 II s 

c o r r i 

t u ti 1 

gì SUI 

slr 1 11 

p o p , li 

c h i 1 

d i v i 1 1 
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1 \ re 1 

1 111 mie 

III >l il 1 

1 il l g i n 

l l l | 1 Gì 

me 11 e 

/ z 1 II 

l i s | » tei 

1 1 I le i 

1 i l l i l i e l i 

. Il 1 in gì 
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1 e 011 
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altri Molto t m i o espress ion i 
s ino astrat to . imene ino deve 
p a r e c c h i o a Gork> (• c h e dire 
eie I informale e u r o p e o e per 
c h e n o a n c h e di quel lo 1' 1I11 
n o ' 

U n t i c i gli artisti c o m u n e l l e 
1 suoi de t ra t lon gli h a n n o in 
eoli ito a d d o s s o sigle lo l i nno 
i ccusa to addir i t tura di essere 
un e pigolio di Sebas t ian Matta 
lo li i n n o offeso soste ni rido 
chi 11 sua m a n o e opi iva 1 Ae 
e idi mi 1 de II Aee lete mico 
qu 1 si fosse lui s tesso u n o 1 0 
! islico i c c a d e m i c o Silenzio 
s unente si e il iva nell 1 n ilur 1 
e «e ojii iva p tesaggi di Ila V ir 
gnu 1 si inve nt iva di s in 1 
piani 1 rilievi furine che non 
ìvev m o nulla eli « l inoni itico 

ili 1 si 1 tcev ino nel] 1 sp IZIO 

trov inde; un 1 propri 1 se di e he 
poi Gorkv slum iv i con il polli 
ci 1 1 011 m itene eon t r ini c o 
me il p islello ad olio o c o n la 
gì ifite 2 b e h i furiosamente di 
v e n l a v i s e g n o mi mille tur 
meni ito e t illon ito el 11 rossi 
ci 11 blu d igli oer 1 I disc gii t 
v t elisegli iv 1 lurius uni nk 
1 in sic sso ave v 1 senili) e he il 
elise g n o i% I 1 b ise dell irte {in 
pittore scadente non s i disc 
gn ire \11 un pittore che elise 
gì 1 In IH S I C o m u n q i u dipin 
t,i 11 II ci si vuo fin ili ulist 1 
I n i|j ic it 1 di ui i i l rol l ire si 1 1 1 
lini 11 he l i in ino svi lupp 1 in 
lui I 1 prec isicme de H 1 lini 1 1 
de I segno Qui sta ( 1 1 str id 1 
ili 1 volt i de 1 e ipol ivori' I 

qui sto di 1 gn ne volev 1 dire 
me he e hi l i compos iz ione el t 

qu ilunquc [ l in i st gu irei issi 
st iv 1 in pn di reggev 1 il! urto 
di Ilo sgu ì rdo Vcichi i ri gole 
1 In s o n o se rvili il gì indi ile 1 
I irti Gr indi e si titpi eli li e ni 
e 11 IH poi tic izz 1 il ve rso ull 1 
e tri 1 II colore poi nielliti ihil 
UH liti rn nlr 1 beli imi nti in I 
gtiK o de 111 p irti di I qu tdro 
1 orkv lo s tpi v 1 niell i qu ili 
d o li nt iv 1 eli intioilurri un vi r 
d I mio Ve reme se ne iute 1 
un oe r 1 r IVMV ilo d ilio sb iff > 

r i s s o di Studio /Mr •Aiianirf 
/ Hit (111 ili! 11 m u l i lei r i su 
e tri 1 ri" r\" U tu 

composite costruzioni lormali 
sempre più nette e araldiche 
nel 1974 e 75 ma preparala 
da intorno il 1970 dal progres 
sivo interiorizzato recupero di 
una presenza eli immagini 
sempre lincimcnte motivita 
anche in rinnovati termini di 
epifania luminosa 

D altra parte mi chiedo se 
non sia il confronto addirittura 
da nconsidcrirc ine he 11 por 
t it 1 eli qui 1 primi quindici ann 
o prxo più dal! inizio de 1 
Tre ni 1 a me la dei Qu iranta 
nei quali la ricerca pittorica di 
Afro visse dapprima intensa 
mente un i propria stagione di 
«tonulismo cromatico di ca 
ratiere timbrico nel quadro 
delli poetica del «primordio-
promossa 1 Roma da Cagli e 
Me 111 polari! i fondimentale 
della situazione «romana» per 
poi approdare attraverso un 
dialogo con la tradizione co'o 
nslica veneta a un particola 
rissimo impressionismo psico 
logico ali esordio dei Qu?ran 
ta Ma resto indie se mprc più 
e e minio e he la p ttura di Afro 
pur assai spesso formalmente 
impeccabile abbia in realtà 
tutto da perdere a essere letta 
in termini soliamo d ordine 
formale anziché" nelle proprie 
motivazioni di fondamento 
psichico esistenziale Seppure 

in modi diversi e in diversa mi 
sura di pressione dall immagi 
nano fiabesco degli anni «pn 
mordiali» ali introspezione do 
'erosamente ansiosa 1 interro 
gativu inlnmo al 1940 ali in 
IcnsitA line» e .ocativa delle te 
le spesso memorabili dei pnmi 
anniCinquanli allo stesso sfo 
go gestuale lungo 1 Sessanta 
(comunque apprezzabile nel 
la sua istanza di sincentàl e 
persino il trei ido recupero di 
riferimenti di umagineche ne 
consegue e fino alle estreme 
araldiche costituzioni formali 
lungo 1 primi Settanta il prò 
blcma poer Alro rimane so 
stanzialmente quello di come 
attraverso lo sfalsarner o in 
un 1 dimensione di riflessione 
lirica in termini di me mona 
evocativa schivare un con 
franto diretto con la realtà nel 
proiondo evidentemente te 
muta 

E perciò nel suo lavoro la 
questione espressiva si ponevu 
in termm anziché di costui 
zione di un issolutezza forma 
le di agilità di una scnttura DI' 
urica tutta psirhicimente mo 
tivata in un esperienza da ap 
prezzare perciò nella sua mte 
rezza Che e quanto ho tentato 
nella monogrifia dedicata ai 
Bisaldclla nel 1984 e nbad to 
nella mostra degli stessi a Udì 
ne tre anni dopo 

La riorganizzazione delie 
Partecipazioni Statali: 

l'industria pubblica ha un futuro? 
Apertura 
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Avviso agli abbonati 
de l'Unità 

1 
Da lunedì 19 ottobre 

sarà attivato il seguente 

NUMERO VERDE 
1678-61151 1 

esclusivamente per segnalare 
disguidi nel recapito degli abbonati 

Il numero rimane 
in funzione dalle ore 14 alle ore 20 

dal lunedì al venerdì 

Specificare bene nome 
cognome, località, codice abbonato 

e numero telefonico 
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