
Interviste&Commenti 

Hans Magnus Enzensberger 
scrittore e poeta tedeseo 

«1968, una rivoluzione ci salv6» 
m Hans Magnus Enzensberger, natonel 1929 
nel Baden-Wflrttemberg ha conqulstato la lama 
lerteraria gia con II primo volume di peste "Me
ss dei lupi», uscito nel 1957. Nel 1964 fondo la 
rivista *unbiich" (Orario fenoviario), cheseivl 
da palestra ideotoglca al movimento srudente-
sco. Per un breve periodo visse a Cuba. Deluso, 
dopo una serie di viaggi nell'Untane sovfetlca e 
In altri paesi comunisti. trasse un amaro bilan-
cio delle sue esperienzecon il socialismodi Sla
te nel poemaepico-Lafine delTitanic* (1978). 
Per II settimanale -Die Zeil> ha scrilto una serie 
dl relazioni di vlaggb, pubblicale solio il lilolo 
•Ah Europa« Dei numeros! saggi, gli ulllmi ap-
paraisono-Lagrandem^iazlonei. 1992,e«Pto-
spettive sulla guerra civile". 1993 (entrambi 
pubblicati in Halia da Elnaudi, Ndr). L'ultimo li
bra uscito in Germania e •L'ombra di Diderot" 
(Suhrkamp). La conversazione ha avuto luogo 
a casa sua a Monaco di Baviera. 

N*Ma ooatbitona al euo vttrnm >bro apparso 
I* flemanla, L'ombra d DUenrt, W rjoman-
da:-Ca«ceMeualaMlettiiab*,Urteaoeta 
I* t rhradte poco amiehevoto. 

In che senso? 
La eeoeeeh* MlgMw awral che, COM* aerl-
va teebjalraeate, to •teat* o"uot» dbermata* 
t l aetelmiiengono. annbaaro pertata al fart-
tetono, atripocrltla • al dofjnitiHW. 

SI. va bene, ma quests non e un'obiezbne 
contro queslo lipo di occupazlone, ma si rlferi-
sce all'Idea che queste persooe hanno di s£. 
Ce ne sono alcunl cite si abbandonano ad una 
megalomania morale. Queslo naturalmente 
non va. Perch* una parte essenziale del lavoro 
dell'intellettuare e I'aulorltlessiorte, e quindi. se 
diventa megalomane, eserella male la sua pro-
lessione, come un Ibmab che cuoce panini 
cattivi.Queslosipotfaancoracrlticflre. 

Mclwto ki fMt ta orWM melw M M H M T 
Puo essere. Chi parla della propria professio
ns, non pud (are a meno di parlare anche di se 
stesso. 

Mel IMS M * stato uno del pMtavece rM 
raevanonto studsntoeto. Votovn to tfcehulB-
M In Oenriaala. Ht datMtola nWnkme ce* 
HwH daess un •moUMo kidlaasaiablHi at-
ducmt*-. 

Beh si, lutta quesla relorica era un cumulo di 
sciocchezze, £ facile riconoscerto. Ho (alto 
della retorlca come tultl gll altri, non lo nego 
aifatto. Ma resta il (alio che quel risvegllo politi
co era necessarfo, perch* ha reso per la prima 
volta abitabile queslo paese. la Repubblica le-
deraledi German la. Prima era inabilabtle. 

A qttaato acrtve, o t f le t ancon 41 eKi. 
Non evero. 

Mel aafato -Frespetth* Mrila foam cMIe-. 
eke ha aubbeosto mt U N , M matte r# 
gaerdb coatm nuuekme eke a* •*> regal to 
pace. Ofa) vtfon* al meMpoMtana potreba* 
ttttfotmanl to una iBMala M mWabiw. 

Va bene, ma conno questa situazionc si pos-
sono pur prendere delte misure. 

U l Dhtoat ckt to SMr> ufllat imeU* II t w 
monepoaodetlKifotoMt. 

Slcerlo. 

rMgk anM atHanta M •) kHHaBaw nereM 
aUB*b> State baptogava la riobma contra 
oMvotovaaealhto. 

Allora si (rattava dl proteggere la nostra costitu-
ztone liberale da una cricca polilica. O^gl un 
palo di persons invasate da lollia incendiaria o 
da (una omicida vosliono distruggere I'ordine 
della civllla. 

VoltMiellcw*. 

SI. 
er)«toStot»el»aw«Drotoaere)dile»et 

& la sua lunzlone. 
U M wttaavfM kto* moModhwaa. Ntl MOK-
bre - M Eumw-, aattto art 1»T , atogla ft-
to aaNlniwowriidaNa daa^ KaHaiA eh* rto-
•coao a vhar* abbaamn ben* anche In 
Mtninannl caetJche. L'orttoa anlcuntlo dalle 
Sttrte earebbe dKwitaU Mn anaeientamo. E 
prtbabue, » * e aacora tottnlnMnte, «ke 
•d t l oetra •bttuara alia ccealataMa qaeH-
dtoaacMllcaoa-. 

Sl.eflUellocheprevedo. Maquesto non signi
fies certocttelodeslderi. 

Sertn anche che nel del ttort abbtome dele-
lato traape aMMtt ate Stato, naicke alamo 

Un lunghissimo contraddil lorio, quasi un processo, sul '68, sui suoi altacchi 
alle lemmjniste, sulla disubbidjenza, sulla violenza gbvani ie, sulla viia e fa -
more. Sul prossimo numero d i «Reset», i n edicola e in libreria nei prossimi 
g iomi , Hans Magnus Enzensberger. poeta, scrittore, saggista risponde alle 
provocazioni di Andre Mailer. -Uno scrittore non pud augurarsi niente di me-

?l io di un movimento rivoluzionario - dice - Una cosa cosl awiene ogni 50-
00 anni. Non voll i perdere quell'occasione. Credevo alia necessita del cam-

biamento-. »Per concessione della rivista ne anticipiamo la pr ima parte, una 
difesa della rivoltastudentesca. 

no timasto II con qualche inlermzione. tinche 
una ceita sensazione albstomaco mi fece ca-
pire che in Germania qualcosa bolliva in pen-
lola. che la situazione era cambiata. Nel I %6 
avevo llmpressione che linalmente potesse 
succedere qualcosa e mi sono traslerito a Bet-
lino. Fu un'occasione meraviglbsa. Finalmen-
te qualcosa si muoveva. Va bene, non ero uno 
studente, santo cieto, avevo dieci annidi trop-
po. avevo gi4 latto qualche esperienza. Questo 
mi separava da quelia gente. Ero di un'allra ge-
nerazktne. Ma non volevo lasciarmelo sluggi-
re. Uno scrittore non pu6 auguiarsi nienle di 
meglio di un movimento rivoluzionario. La 
puo anche chiamare modem izaazione. Una 
cosa del geneie awiene ogni cinquanta o cen-

Irappo rtgWI, trappo btoccaU a treppo MMM 
per andan awaiH * nostra InUabVa. 

In queslo saggio still'ltalia si puO perO anche 
leggere che una societa senza ordinamento 
giuridico non e la soluzioue. 

NeHa peesiB -Utopia*, dtgl ami Cnwuanta, 
leleeartaD dteordlne come una specie r j sta
te paradhlaco. 

Cost la pensdvo allora. 

L'anareMa era H sue Ideale. 
Giuslo. 

SI potrebbe peneare che si sla spaventato del 
proprteceraailo. 

Hmmm. 
Slgnrnca^.? 

No,milimiloaregistrarelasuastoria. 
EtbagHala? 

Si polrebbe anche raccontarla in un aliro mo-
do. Si potrebbe dire che e'era unocresciulo in 
un regime coercili™, e poi venne un meravi-
glkiso periodo dl anarchia. Duro solu un paio 
di mesi, abbaslanza perO per lasciare un segno 
in una persona di quelia eta. Avevo sedici anni 

Giovanni Gnwannelli 

alia line della guerra. Monc'era ungovemo al
lora in Germania Cera il govemo militate 
americano. In quei pochi mesi ho conosciuto 
la leiicita di un massimo di liherta Poi pero ri-
lorno i'ordine con sf^naii ambigui. Molti ele
ment! dei legimecoercilivo, dicuicisierasba-
razzali. leceto ritomo. Queslo fu meno piace-
vole. Gli anni Cinquanta furono molto pesanii 
in questo paese, cliiusi, teazionari. Non si 
muoveva meme. dappertuiio la stessa merda 
nazisla. Allora scanlonai. 

EmlgfdlnScaiKniMrVla 
Si, vole™ usciie da quelia almosfera. Ho ta-
gliato la corda. Rimasi poi via quasi died anni 
e ho imparato lentamente che cosa della civil-
\i si puO apprezzare e che cosa non si pu6. Di-
pende dalle esperienze che si (anno. II regime 
in cuieiocresciulo era ilconlrario della civilta. 

Eramiaaccloao, 
Naturalmente. 

E questa tomfr con Adenauer? 
In gran parte, si. Per questo sono andalo in 
Noivegia, dove e'era una societa iiberale. e so-

opfti 
isWI Creeava s i * P O M M I U * un cambiamanto. 

Credevo alia necessita di uncambiamentoed 
effetdvamente mollissimo * cambiato. Questo 
glielo pud conlermaie qualsiasi persona della 
mia eta. Fino agli anni Sessanta ogni scuola te-
desca era un posto tnsopportabile. to I'ho vis-
su'o sulla mia pelle. Gli insegnanti della mia 
scuola erano stati dei tenorisli. Dovevo difen-
dermi. La politica el^ i t t imadi lesa, nient'allro, 
p se poi una volta lei sco^e un'occasione di 
non operate da solo, ma insieme ad altri. que
sta occasione la coglie. 

U l l i a pratlcato todlsubbkkeaza. 
SI. anche. 

Ma lei sa che to drMbbklenia 4 un Msogno 
Hraawrwrdamantaie. 

Giusto. 
Oggl neke sctnle teDtselie e'e tpaccto di 
droga • ffi acebki s) faaao la porta per assa-
Hral con colteIN a aenamanico. 

Di queslo non parlo. Quel che awiene oggi 
rientrainunaltrocapitolo 

Non le prendo la dUpaiazlone a vadere a cRs 
C O M ha portato 1 a w (deals di una tedata H-
ba-af 

La disperazione non e il mio tema 
Ma dovrt put t a n an coafnnto t r a g i obiettl-
vl dl allora e la raatu dl ocgt nleseww ha de-
scritto questa raalta a Unta cosl tosoha co
me M . A qaaato ccrhe, t l sta dKfondendo i n 
-outlsino della vWaaza>. In ms tnpe l come 
Ambargo 0 Barltoo per strada no* c l al put 
•eRtJresrcurl dalla propria «fta. 

Checosa'ha a che tare questocon H '68? 

Ogni bambino sa chBla*bertae perlconw. 
Via, senta. che la gente sia ammazzata per 
strada non I'ho mai Inlesocome una libertS; d l 
questo non mi puo pioprio accusare, e proprio 
stupido. 

Ma to) ha scritto dl aver seoperto presto che 
I'uorm non * buono per natara. 

SI, e allora? 
Mm ne segue che, se lo toscu fare, drranta 
unaeeassMo? 

Sa, lei parla usando talora concetti molto am-
pi. Parla d i disperazione, di l ibenaecaos. So
no tutte cose che nella viia umana possono 
avere moltissimi signilicati. Dipendedalconte-
sto. lo non sono un leorico. sono uno che $i 
ba^a sull'esperienza. In caso di dubbio. per me 
decide lesperienza. Se I'esperienza mi inse-
gna una soluzione migliore butto via qualsiasi 
cosTruzione concettuale, da Plalone a Mant e 
da Mars a Wittgenstein. Alia !in fine diventano 
allora tutte senza importanza. L'allemativa alia 
situazbne che e'era nel 1968 non era una ii-
berta arbitraria, in cui Si ammazza la gente; 
quel che era in gioco era invece la traslorma-
zbne di una societa autoritaria in una societa 
piu democralica. 

E lei ptnsa «he ouesto sla ifettrta? 
Si, lo penso. Non pu6 certo negate che la gen
te in queslo paese abbia oggi una coscienza di 
se eompletamente diveisa da ailora. Un inse-
gnante si compotla in modo eompletamente 
diverso dagli anni Cinquantacon i suoi scoiari: 
lo stesso vale per un supeiiore con i suoi di-
pendenti e per un medico con i suoi pazienti. 
Lo Stato auloritario non esiste piO. Ma era 
quellocheavevamonoi. Queltoche iohovis-
su(o. La rivolta studenlesca, a livelio di civilta. 
fu una necessita. Questa e la mia posizione. 
oggi come allora. per dirla una voita per tutte. 
(traduzione dal tedeseo di Federico Herma-
nin) 

DALLA PRIMA PAQINA 

Un «test» per la 2' Repubblica 
istituzionale imploso e -scoperton dalla cosiddetla nvolu-
zione aiudiziaiia, a paitire dal 17 febbraio 1992, anno pri
mo della Transizkme. Non dimentichiamolo: un sislema di 
collusione occulta e Irancameme pervasiva ira le otiaarchie 
e le elite politic he, economiche, culturali e sociali del pae
se, che e tia I'altro coslato molto caro alia maggior parte 
dei citladini, in termini di risorse sociali scippate dai path 
stabili fra corrotli e comittori. La tassazione-onibra imposla 
dagli addetli di Tangenlopoli ai conchtadini ha avuto in 
realia una duplice r.atura: i - letzk lutiiquelli che non han
no latto parte del club della mazzeKa, hanno pagato in ri-
soisee in dlrilti polilici. La competizione polilica ne ha sof-
letto alia grande; esattamente come la competizione eco-
nomica, ifcelebre mercato di cui tutti parlano ma che po
chi sembrano prendere sul serin. Risullato collaterale net-
to, alle origini di molti dei guai della transizione e del tor-
men lone: la caduta drastica della fiducia di moltissimi 
concittadini nella «poiitica» 

La nuovafase della storia repubblica na testa quindi un 
atto politicamenle dovuto, se si vogliono atmeno due cose 
elementark un rapporto fra govemanli e goveinati che sia 
decentemente democratto e si basi sulla scelta dei votanll 
fra offerte politiche in genuina competizione Ira loro e uti 
mercato che sia deeno di queslo nome e non disgusti 
Adam Smithe i suoi nipoti. Al ciicolo vizioso di competizio
ne paiese e collusione coperta (con il corteo stabile di cor-
ruzione sislematica) dovrebbe sostiniitsi il circolo virtuoso 
Ira democrazia compelitlva e mercato vero, entrambi sen
za trucchi e giochi delle Ire carte E tutto cio mentis la nave 
va, in acque maledettamenle agitate, fra etc Ion i, tempeste 
e scogli arfioranti, fondali inskfiosi, nell'incertezza, con ca-
rkh i nella stiva ai limiti della sostenibifita. II punto^che an
che in polilica vale il detto del Nlosofo: HNoi siamo come 
naviganli che devono reslaurare la loro nave in mare aper-
to. senza poterla mai Hnonlare in un canliere e senza po-
terla mai ricostruite con parti miglbfi-. Uno si pudchiede-
re: ma chi sono propriamenle i naviganli che hanno alme-
no Is maggiore responsabilita della riparazione in mare 
aperto? Nonostante A disciedito, la sflducia e la politica del-
lantipolitica, la risposta dovrebbe essere semplice in una 
democrazia costiluzionale; questa £ la responsabilita per 
eccellenza dei soggelti politici, di tutti coloto che chiedono 
la fiducia dei concittadini per essere aulorizzati a mettersi 
al tinione e guidare la nave sulla rotta che hanno scello e 
percuisonoslatlscelti. 

Tutlavia, nel disorientamento e nella confusione grida-
ta o. a volte e piu raramenle, solo sussutrata di quest anno 
per oia mediamente crudele, viene subito spontanea una 
seconda domanda: i naviganti si rendono lufii como che * 
nell interesse di ciascuno di loro riparare la nave che e di 
rul'i t in quest'ultimo caso, «tutli» indica tulti I cittadini e le 
cittadine della comunita nazionale)? Sono d'accordo su 
cio i soggelti politici che legitiimamente asplrano al con-
senso per governare ii paese? (E solo una conferma dello 
sfondo anomalo della transizbne e del tormentone in cui 
navighiamo il falto che o ^ i esso sia govemato e Dini e il 
primo ad avere nilida emeriloria consapevolezza d i ciO). 
Immaainiamo, t o n un esperimento mentale, che questo 
accotoo piu o meno vi sia. Se cosl fosse, lecose da (are per 
riparare la nave in mare aperto resterebbero certamente 
diificili e complicate. Ma non risulterebbero lelteralmente 
impossibili. Considero dilliclli cose come; un accordo sulla 
leoge che evili i noti guai dei conllitti fra interesse privato e 
pubblico (di chiunque siano); un accordo su una legge 
etetlorale maggiorilaria a doppio tumo che eviri gli esiti ne-
gativi anch'essi.ben nop; un accordo su una legge che fissi 
pocne regole eque per televisioni private e, congiunfamen-
te. per il setvizio pubblico; un accordo sul rafioraamento di 
islituzionidicontrolloegaranzia rrichiestoowiamentedai-
la'logica del ma^ioritark), che eviij tjrannie llliberalt della 
maggioranza (quale che sia). 

Bene: queste cose difficiii divenlano impossibili se vi e. 
come a me semhra vi sia, un grave deficit di condivisione 
politico. Con questo termine inlendo la condh/isione di al-
cum valori politici fondamentali che sono fatti propri da 
tulti, avendo ciascuno ragioni differenti per accettarh e so-
slenerli lealmente e nonoppottunisticamente. Fra I'altro, la 
lealta a quesri valon paga anche in termini di inteiessi per 
tutii i soggetti polilici. Con un eroico sloizo di imparzialira, 
possiamo semprechiedere a ciascuna torza o coalizbne di 
foize poliliche di (are una lista delle quattro o cinque cose 
da fare per i lavori urgenti di riparazbne della nave, per 
sperare almeno in una navigazione piu stabile esicura So
no certo che su alcune cose la convergenza e possibite. La 
stabilita di un govemo non dovrebbe essere per tutti un be
ne, anche se uno promette di governare in un modo e I'al
tro proraelte di governare in un modo diflerente? Un qua-
dro autorevole e robusto di controili e garanzle non e un 
bene per chiunque, non sapendo se sara maggioranza o 
minoranza, aspin legitiimamente ad essere maggioranza? 
Proviamo allora a fate il test della condivisbne politica. Se 
il risultalo dovesse essere pari a zero o vidno alio zero, sa-
rebbe Certo desolante. Ma saiebbe almeno chiarochi si as
sume la responsabilita d i anteporre, in modo fra laltro 
miope e ottuso. i'intetesse della iazbne a II 'interesse collet-
livo Naturalmente. quale uno potrebbe non voler sepprire 
te carte e rifiulare astutamente di rispondereal lest. Evero 
che quello del lurbo e una specie d i sport nazionale, ma in 
questo caso e un gioco rischioso per tutti. anche per chi lo 
fa Perch*, invece di ridurla, aumenta la sfiducia fra le forze 
politiche che si conlrontano. E quando aumenta la slidu-
cia, la consapevolezza degli interessi comuni decresce sino 
a generaie comportamenti ben noti da classica 'guetra d i 
tutti contro tutti-. E c b , a sua volta, produce inevttabilmente 
apatia o tabbia. rassegnazione o cinismo Ira gli abitanti 
della citta. Torniamo cost al guazzabuglio. E. tutti. ci lascia-
mo sfuggire oppurtunita per fare almeno un passo avanli. 
nella transizione aila democrazia notmaie. Vogliamo, piut-
toslo, ancora una volta, rimboccarci le maniche e provare 
almeno con il test deila condivisione politica? 

[SataMereVeu] 
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DALLA PRIMA PAQINA 

Quelle critiche 
zbne. Conviene in ogni caso i i -
spondere anche alle crtiiche piu 
inlondate e strumenlali. La piu 
odiosa e quelia che attribuisco a I 
sindacato I'intenzione di privile-
giare i piu anziani a discapilo dei 

Siovani. lale risullato sarebbe dalo 
oH'adozione del modello contri-

bullvo per cobro che hanno o«gi 
meno d i 18 anni di contribuli e dal 
manlenimento del sislema rctri-
butivo, c b e quello altualc. per ti't-
ti coloro che slanno supra laic so-
glia. Ognuno sa che questa divi-
sione esiste oggi per dle i to dei 
prowedimenli adottoli dal govcr-
noAmalo, che llssoeomc basedi 
calcolo della pensbne lutura per i 
pifl giovani la media dolt'intera vi
ta relribulrva, mentre per gll altri la 
base di calcota <> rimasta Ta meriia 
degli ullimi 10 anni dl lavoro. I>> 
pniposla sindacale ipoltzza per i 
piu giovani un vabre della loro 
penslone leggcrmcnte superiors a 
quello prci'isto allualmcnte c di 
gran lungo superbre a qiianlo (Is-

saio oei prowedimenli del gover-
no Berlusconi- Inoltre il sislema 
conlributivo consenlira d i intro
duce il criletio della flessibilita in 
uscita dal lavoro. in modo tale da 
perrnettere a chi lo vorta di anda-
re in pensbne prima dell'eta pre-
vista usulniendo d i un tratlamenlo 
inierbre a quello che invece spet-
lera a chi rimane fino al limite del
la vecchiaia. Tale possibilita, che 
sara resa pralicabile anche dalla 
presenza consistente della previ-
denza integrativa, mi pare rispon-
da adeguatamenle anche ai mo-
delli di vita che si vanno progressi-
vamenle imponendo. £ invece in
dispensable, e non separabile 
dalla rilorma. la revisione e il ral-
lorzatnenlo dei contributi ligurali-
vi per dare tulela al lavoro di cura 
e aila materniia. a lutli i lavori di-
sionlinui o prccari destinali a ca-
rallerizzarc sensibilmenle il per-
corvjiavorativo dei giovani, come 
e neccssario prevedere la possibi-
lita di esodo aiiticipato per i lavori 
usuranti. 

Peri lavoratoriconpiCidi IS an
ni di conlribuli la pro|Hisla preve-
de il mantenimenlo della siluazio-
no ailnale con il solo corretiiv" del 
vincolodei53anni|destinatiasa-

lirea 55) per poterandare in pen
sbne con i 35 anni di contributi, 
ferma testa ndo la possibility di 
uscita per tutti coloro che arrive-
ranno a maturare 3J anni di con
tributi prima di aver raggiunto Cera 
anagrafica gi^ ricordata. Si tratia 
d i una limitazione all'esodo n-
spetlo alia situazione operante 
prima del blocco introdolto dal 
govemo Amalo e profungato da 
Berlusconi- E jn ogni caso una so
luzione che ristabilisce condizbni 
uniform i ira i lavoralori. Come si 
pu6 vedcre non siamo davanli al 
consolidamento di una rottura Era 
generazioni ma al tenlativo d i re-
cuperare la divisione esistente, co-
a come non rinneghiamo il man-
dato delle lotlc autunnali pciche 
ditendiamo il rendirneiito della 
pensione pubblica e il dirillo alia 
pensione di anzianilJ con propo-
ste precise e soslenibili finanzia-
riamenle. II sindacato c convinio 
d i e il suo progello risjionda all'c-
sigenza primaria di avere una ri
lorma stabile, che non sia rimessa 
in discussions od i«n i Finanzia-
na. Analoganienlu l a propo^ta 
consenlc tii ridune la spesu pievi-
denziale dellordinc di etandezza 
piti vrilte indicato. II ris[«irmn> po-
Ira esson- cun prccisionc valuta'o 

soltanto alia line, sommando eli 
effetti dl ogni modilica: da quelli 
datidaH'inalzamenlodeU'etapen-
sionabile, aicorrettivisull'anziani-
ta. alia reversibilita. all invalidita e 
a quanto il govemo concordera 
con le association! del lavoro au-
tonomo per la parte consistent 
che le nguarda. La tratlaliva n-
prendera sotto 1 ombre No proteltt-
vo della consultazione con i lavo-
ratori e i pensionati. Mai come in 
questa occasione il naturale eser-
cizio democralico e necessario e 
utile, gli interessati potranno co-
noscere esattamente la proposta, 
la valuteranno e giudicheranno al 
riparo dalla deinogiuiia e dalle 
volgari iaisilica2ioni dichi in verita 
non vuole nessuna rilorma. Senza 
solujione entro giugno sarebbero 
inevi'abili ulreriori tagli e con lorti 
limitazioni delle uscite. Ogni alio 
che cotisapevolmenle o rneno ta-
vorisce quests dcriva f un danno 
grave per milioni d i persone ollre 
che per la rostra economia. Non 
esiste possibility akunn di rilorma 
senza equita e senza consenso. 
L'equita va ricetcala nel motito e il 
consenso nttraverso il coinvolgi-
mento di mi lbn i di lavoralori e 
pension all che saranno chiamati 
adccidcrc. |S«cgM>Col*»nHiJ 

Ce&arffRomai 

•Andare In penalona a 65 a m i a ridcoto. 
lo a 65 anni avevo ancora I urufoll-

Gwrge Burns 


