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Norberto Bobbio 
filosofo 

«Io elettore, tra dubbi e speranze» 
SI MMc motto paitara dl dchisimc, 
che sono, piti die locerti, scontenti deNe offerte 
POWdicdiesJtrovarwdavano', InognidiKzio-
ne. NoW preamuiKiafio ta lora astenskMie. An
che tuseldeluM? 

Deluso?Sai, to sono un deluso cronico, un deiuso, 
quasi direi, per temperamenlo, per vocazione, 
ma anche un po' per le esperienze fatte durante 
queslo mezzo secolo di vita democratica, vissuta 
con un ce'rto appassionamento. In tutto questo 
tempo mi e accaduto di farmi qualche illusione 
nop plu di tie o quattro volte, ma sono stati autoin-
ganni di breve durata. Caduta un'illusione, tu ca-
pisci che per abbandonarsi^n'altra volta a una 
nuovaillusione, ci vuole un po' di tempo. La delu-
siqne e una specie di malattia dalla quale si stenta 
aguarire. 

Qua* sono itateo^esteHiiaionl? 
La prima fu quella seguita alle «grandi speranze» 
deli'immediato dopoguerra. La seconda, non stu-
pirti, segul alia crisi del centro-sinistra, dal quale 
noi socialist! democratici avevamo tratto la sensa-
zione che il nostra sistema politico si fosse mosso. 
La terza venne dopo che, caduto il muro di Berli-
no, parve venuto finalmente il momento di forma-
re anche nel nostro paese, come in tutti i paesi di 
piu lunga trad'izione democratica, un'uriica gran-
de sinistra. II che non e awenuto e siamo ancora II 
ad aspettare. Quello che e awenuto sinora e, se 
mal, un maggiore smeihbramento del corpo ma
le cresciuto, tra lacerazioni durevpli e unificazioni 
effimere, del socialismo itallano. Da allora mi so
no astenuto dal farmi altre illusion!. Sono andato 
incontro alle elezioni di due anni fa, persuaso che 
le avremmo perse, come di fatto awenne. 

Non posso dire di essere deluso, sol-
tanto perch* sin dall'inizio mi sono 
astenuto dall'abbandonarmi ad in-
caute speranze. Era evidente che, se 
si doveva andare aile elezioni, biso-
gnava andarci con uno schieramen 
tocompatto, operlomenopiflcom 

Enrico De Luigi 

I ragionamenti di un intellettuale «dubitante» alia vigilia di vuol dire, sia ben chiaro, che non sia 
un voto difficile. In questa intend Norberto Bobbio esa- ^ ^ ^ " S a ^ d ' S - t 
mma i due scmeramenu in campo: «Dovevamo impedire nel polo di centro-sinistra decisivae 
alia frammentazione di giungere fino aU'estremo limite dei la buona tenuta del Pds, che ne e 

patto delta schieramento awerso E partj tj d i u n a sola persona*. La .(sinistra elitaria»? 6 la tesi di rf: P 0 1 ^ 
M a m la fntrwitttflta Act «coitau rltti r * . . . . . . E U fllUJHa I invece la fotografia dei «sette», "dei 
•magnifici sette», come sono stati 
chtamati, pubblicata qualche giorno 
la 4 . * W n V v a W S ^ ? , c ? W 
me^aiJvjMst» chia/amenSe cfie 
non solo la solita frammentazione a 
sinistrac'estata,macheeandataol-
tre il'segno.' hie e nata, prima delle 
elezioni, la necessity degli accord! di desistenza, 
che in alcuni casi potrebbero indurre qualche 
elettore, awezzo al voto di appartenenza, a non 
votare, Peggio ancora, dopo le elezioni, qtralora le 
vincessimo, si dovrebbe affrontare la enorme diffi-
colta dl dosare gliambiti post! di mirtistri e di sotto-
segretari, senza poler contare su un duplicate) del 
famoso manuals Cencelli. Con una complicazio-
ne in piu: forse dipendera dai risultati delle elezio
ni anche la designazione del presidents del consi-
glia Tieni comunque presente che io sono un du-
bltanle per natura e tendo sempre a (are previsio-
ni catastrofiche per evitare di cadere, a cose fatte, 
troppo dall'alto. 

ConojiesttleooeeleWrrakslpotevapreparare 
qiiaJcowdiiortafrriiltnfrTlediversof 

Credo che il nostro princlpale errore sia stato 
quello di non rendersi conto della priorita della ri
forma elettorale. Tutti d'accordo nel dire che la 
legge elettorale era sbagliata e blsognava cam-
biarla, o eliminando la porzione di seggi attribuita 
col sistema proporzlonale e adottando il doppio 
turno, oppure tornando - apriti cielo! - al sistema 
proporzlonale con qualchecorrettivo, come ad 
eserriplo la clausola dl sbarramento che avrebbe 
ridotto drasticamente il numero dei partiti. Ci sia
mo accorti troppo lardi che il sistema uninomina-
ie seeco, in un paese frantumato come il nostro, 

. avrebbe contribute ad aumentare la frantuma--
zione, sino aU'estremo limite del partita di una 
persona sola. 

Sono It {onseguena delta crisi del vecchio si
stema poUnco. 

II fatto e che la partitofobia, seguita per reazione 

chi confonde il piano delta politica con la funzione degli 
intellettuali. «Ma chi 1'ha dettoche quello che "piace alia 
g e n l e - v ^ e m p ^ ^ mSlBKmSMSi 

. alia partitocrazla, ha fatto credere che il migliore 
dei sistemi possibili fosse quello in cui si da il voto 
non a un partita ma a una persona. Enore mador-
nale. In Inghilterra ci sono due partiti non peref-
fetto del sistema uninominale, ma perche questi 
hanno radici storiche nella societa civile. 

Non credi die in quiche imdo, anche foctuno-
so, questo votodr^ossatirareruoridaHostallo? 

Metto insieme alia buona queste facili osservazio-
ni non per il piacere di fare il bastian contralto, ma 
perche Io scopo di ogni possibile riforma e sem
pre stato prima dl tutto quello di riuscire anche in 
Italia a formare governi stabill. Govemi stabili so
no generalmente quelli formati da un solo partita 
o da una coalizione nstretta di partiti. l a coalizio-
ne di cinque partiti, come era awenuto nel crepu-
scolo della prima repubblica, era una bella ano-
malia italiana cm si era amvati a poco a poco via 
via che il partita egemone perdeva voti, ed era an
che la pnncipale causa della breve durata del go
vemi. Possiamo sul serio pensare che sara piu sta
bile il governo di un polo, quando ognuno dei due 
poll e costituito di un numero maggiore di fram-
rnenti di quello delle coalizioni dei govemi prece
dent!? II paradosso della situazione e tutto qui, nel 
contrasto macroscopico tra il fine che si voleva, 
anzi si doveva, raggiungere e il mezzo adoperato. 

Non vedi proprio nessuna via dlscampo? 
Intendiamoci, non voglio fare neppure I'uccello 
del malauguno. Ma e difficile sfuggire alia sensa-
zione che con questa campagna elettorale a piu 
voci, si prepara una stagione politica, dopo le ele
zioni, qualunque sia il vincltore, di grande incer-
tezza sulla stability del futuro governo. 11 che non 

E la qualKa del ceto politico delle 
due parti? 

Di sicuro sappiamo che le nuove for-

negli uomini politici qualita, in gran 
parte purrroppp soltanto esterion, 
che nGmerand îeee ŝare'agii<"ub'mi-

ni politici di un tempo - battuta pronta, parlare 
fluido e accatbvante, sicurezza di se - che hanno 
in modo eminente, nel polo di sinistra, D'Alema e 
Veltroni, e in quello di centro-destra, Berlusconi e 
Rni. Detto questo, che vale per un polo come per 
I'altro, ho limpressione che persone da mettere al 
governo ne abbia ben piu il centro-simstra che il 
centro-destra. Sia nello schieramento di Forza Ita
lia che in quello di Alleanza nazionale, non ho vi-
sto sinora emergere personaggi dasegnalare nel
la lista di quelli che una volta si chiamavano i >mi-
nistenaii". II livello del diverbio scoppiato tra due 
di questi, Previti e Dotti, non e un buon segno Ma 
e un terreno questo gia di per sS stesso impervio e 
ancora cosl poco esplorato che non mi ci awen-
turo volentieri. Non bastano le impressioni. 

C'e un ritomelto die senumo sempre piu spes-
so e sul quale votrei finalmente serru're la tua 
opinione, perche quelli die losuonano hanno in 
mente quasi sempre proprio te e i tuoi amid: to 
sinistra e drveirtata elttaria, snob, distaccata 
dalla «gente», mentre la destra e piu vicina alle 
persone ocomuni-. 

Questo e uno di quel temi che nvela la facilita con 
cui vengono npetuti i luoghi comuni senza un mi-
nimo tentativo di ragionare sulla base di concetti 
chiari e distinti La tesi Che la sinistra e snob nasce, 
a mio parere, dalla sovrapposizione e confusione 
di due venta che, mescolate senzaconsapevolez-
za dei diversi piani su cui valgono, danno origine a 
una falsita. gli intellettuali costiluiscono un'elite, 
pnmo, e la maggior parte degli intellettuali italiani 
sono a sinistra, secondo. Che gli intellettuali costi-
tuiscano un gruppo a parte nella societa non e 

nulla di scandaloso, cosi come non e affatto 
scandaloso, perche queato e il lorocompito nella 
soaeta, che esercitino il loro spirito cntico nei ri-
guardi delle istituzioni e degli uomini che le rap-
presentano. 

Staidkendoclwuiicertodistaccodaliageiite 
fa parte del loro mesBete? 

Ma che giudtzio daremmo di uno che pretende 
di appartenere alia categoria degli intellettuali e 
si adatta a npetere quello che «piace alia gente>, 
come vorrebbero fargli dire coloro che dalla 
«gente» traggono legittimazione a comandare7 

Non e forse ti piu alto compito Jeirintellettuale, 
non assolvendo il quale meriterebbe di essere 
accusato di «tradimento dei chiericm, quello di di-
stinguere ciO che e nobile da quello che e volga-
re, cio che fa progredire I'umanita e quello che la 
fa lomare indietro, i valori umversali da quelli 
particolaristici? Non ho alcuna intenzione di cri-
minalizzare quello che piace alia gente, ma guai 
a me se non npetessi continuamente la mia con-
vdnzione che tanto piu civile e un paese in cui di-
minuisce il numero delle persone che apprezza-
no quel monumento di cattivo gustoe di musica -
si puO dire? - mediocre, che e il festival di Sanre-
mo e aumenta quello delle persone che vanno 
ad ascoltare un concerto di Muti o di-Abbado! 

Tuoni e fuiminll Bobbio critka Sanremo: ecco 
laprovacheedfrarioeMKibl 

Ma perche mai non dovrei protestare contro I'in-
civilta della televisione di Stato che non ha il co-
raggio di dare un concerto (e neppure un'opera 
popolare come il Rigoletto) nelle ore di maggio
re ascolto? Srlobismo? Elitismo o peggio, come si 
suol dire dai piu raffinati censori, >puzza sotto il 

naso»? Ma cosa c'entra tutto questo con I'accusa 
di snobismo della sinistra' Unicamente perche 
sono gli intellettuali di sinistra che forse piu spesso 
alzano la voce contro il conformismo di massa - e 
fanno bemssimo a farlo - o perche piu semplice-
mente sono, almeno sino ad ora (ma con la nuo-
va leva dei oerlusconiani pare che le cose stiano 
per cambiare), piu numerosi' Ma poi che intellet
tuali sarebbero i nuovi uomini dlcultura convertiti 
o i vecchi riemergenti della destra sommersa, se, 
per contrastare i loro colleghi di sinistra, non solle-
vassero la stessa voce contro la volg r̂ita, la rpz-1 
zezza„lasjijpidlia,',lapericolositasocialedimolte 
cose, se non tutte, die «piacciono alia gente»? 

UpoUHcasta allora suunaltro piano? 
L'elitismo di un partita non si giudica da quello 
che dicono i suoi intellettuali, che se sono intellet
tuali autentici non possono non essere elitisti, co
me Io sono, in quanta intellettuali, gli intellettuali 
di destra, ma dalla politica che fa e dai ceti cui si 
rivolge. Contendere il naturale e perfettamente le-
gittimo elitismo degli intellettuali con l'elitismo del 
partito di cui questi intellettuali fanno parte, e pu-
ramente e semplicemente un errore denvante da 
unoscambiodicategone. 

L'uHJma puntata di questa discussione e stata 
quella suGobetti. 

Si, e a proposita di ciO the «piace alia gente* mi e 
capitato anche di peggio. Avevo definite un caso 
di «tersitismo culturale* un articolo su Cobetti inti-
tolato Un finlo liberate, pubblicata dalla nvista 
•Liberal" all'intemo di una rubrica intitolata in 
modo beffardo e insolente Tre simstre sul co-
md. II sigmficato era chiaro. Per «tersitismo» si 
intende qualche cosa di piu e di peggio che la 
condanna di una opinione La condanna piu Io 
schemo, 1'irrisione, lo sberleffo II directors del
la rivista, Ferdinando Adornato, nella letlera 
aperta a me indinzzata e pubblicata sull'ultimo 
numero della rivista, col titolo Qalla parte di 
Tersite, ha fatto una difesa, non nuova del re-
sto, del personaggio omerico come voce genui-
na del npopolo*. Riprendendo la lettera di 
Adornato il «Corriere della Sera» titola a tutta 
pagina, a caratteri di scatola, Tersite il plebeo 
che non piace a Bobbio, un articolo in cui non 
c'e alcun cenno alle ragioni della mia reazione, 
lo nconosco, risentita, ma non infondata Qua
le conclusione frame se non che per il maggio
re giomale italiano «plebeo e bello»' 

DALLA PRIMA PAGINA 

II voltafaccia della Destra 
comportato una profonda nforma non solo del sistema 
politico, ma anche di quello amministrativo ed autono-
mistico, che ha un impatto assai diretto sui problemi 
quotidiani dei cittadini 

Questo disegno doveva esSere realizzato mantenen-
do ferma la prima parte della Costituzione, quella dei 
principi londamentali edei diritti e doveri, che costitui-
sce la vera carta d'identita della Repubblica, I'essenza 
del patto di cittadinanza che tiene insieme la nostra co-
munita nazionale. 

Prima dell'inizio della campagna elettorale ad inizia-
tiva della rivista «Liberal» i due leader delle contrapposte 
coalizioni Berlusconi e Prodi avevano sottoscritto un im-
pegno a riprendere, immediatamente dopo le elezioni, 
la trattauVa per leriforine*"al punto in cui era stata lascia-
ta nel corso di quel tentativo. Che ora questo impegno 
sia dimenticato dal leader di Forza Italia e dall'on Fini 
non puo non creare serio turbamento, in quanta prean-
nuncia un comportamento che minaccia di rendere di 
nuovo piu lontana, piu ardua, piu problematica quella 
riforma del sistema politico, che e bloccato da piu di 
died anni, e rivela un «animus» di scontro, che rappre-
senta I'esatto contrariodi cid che e necessariq al Paese. 
L'accordo che si era delineate non era un'improwisa-
zione, o come 6 stato scritto, un tentativo dl conciliate 
esigenzecontrastanti.ouna riforma ameta. 

Era invece una messa a fuoco realistica, non astratta, 
non velleitaria, non faziosa delle vere esigenze di am-
modemamento del nostro sistema istituzionale, era il 
frutto di uno sforzo di awicinamento di posizioni imzial-
mente assai divaricate. 

Per quanta conceme la forma di governo, partiamo 
da una situazione di fatto e di diritto che conferisce al 
presidenie della Repubblica poteri molto ampi e forti. 
Basta richiamarsi alia lettura di questo istiruto fatto in 
tempi non sospetti da studiosi insigni come Maranini ed 
Esposito. 

Un ampliamento dei poten presidenziali e auspicabi-
le, ma non 6 il punto essenziale. L'elezione diretta servi-
rebbe certamente a rafforzare il ruolo del presidente, 
ma soprattutto ad esaltare la bijx>larita del sistema. II 
cuore del problems e un altro: la stability del governo e 
il rapporto govemo-Parlamento, che nel modello fran-
cese 4 troppo sbilanciato a favore del governo, in quello 
italiano troppo in favore del Paiiamento. Sulla necessity 
di un riequilibrio in favore del governo e di misure di sta-
bilizzazione deU'esecutivo, le posizioni delle maggion 
forze polltiche si sono molto awicinate. 

Preminenza del presidente del Consiglio, nominate 
dal capo dello Stato, ma espressione della maggioranza 
parlamentare; poteri regolamentan del governo nelle 
materie non riservate dalla Costituzione alia legge; pote-
re del governo di privilegiare le proprie priorita nel pro-
cedimento legislativo con la fissazione della data certa 
della decisione parlamentare; fine della cogestione Par-
lamento-govemo della legge finanziana e della legisla-
zipne d' ^ s a , con ri|jifoTzate prerpgative del governo, 
fin'emeridabilife e non reiterabilita del decreti-legge: 'so
no tutti punti fondamentali che, senza moruhcare i pofe-
ri parlamentari nella grande legislazione e quelli dl con-
trolld.'fche'anzi'dovrebbero essere rafforzati, darebbe al 
sistema stability e al procedimento decisionale politico 
snellezza e rapidita. 

Su questiprincipi l'accordo era in vista, e la stessa de
stra, compresa Alleanza nazionale, dimostrava disponi-
bilita. 

Ora, che senso ha bultare tutto all'ana e spingere le 
forze politiche a ritemare alle posizioni di partenza, alia 
contrapposizione frontale? 

E fin troppo evidente che il Paese ha bisogno di rico-
struire quello «spirito costituente», che solo puO essere il 
vero cemento di una nuova fase della vita nazionale e di 
quel «mutuo riconoscimento* che e il fondamento stes
so di una democrazia dell'altemanza. 

Un nuovo ordinamento istituzionale deve durare nel 
tempo, deve essere raccordato alia prima parte della 
Costituzione che, a stare alle dichiarazioni pubbliche, 
nessuno pone in discussione, non pu6 essere espressio
ne di una temporanea maggioranza di governo- sareb-
be una vera iattura per il Paese se ad ogni cambiamente 
di maggioranza dovesse seguire un cambiamento della 
Costituzione. 

Comprendo che in una campagna elettorale le posi
zioni sono spesso esasperate e prendono forme polemi-
che eccessive. Ma su questi temi la massima prudenza e 
indispensabile, se non sivogliono avere fratture irrime-
diabili e un clima di scontro che non giova a nessuno e 
nuoce gravemente al Paese. 

Esprimo l'augurio che si tratti solo di forzature, e che i 
leader del Polo possano presto correggere e chiarire le 
loro posiziofti, rimanendo fedeli agli impegni presi ed 
evitando di vanificare del tutto il buon lavoro che si era 
awiato. [Antonio Maccanlco] 
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Come in un film 
cosa va delta, a costo di farlo ar-
rabbiare: non e certo un onginale 
Anzi' e uno che copia La scac-
chiera e il thriller sono due cose 
che convivono da tempo imrne-
morabile. 

E una metafora persino owia- il 
bianco e il nero che si sfidano, cer-
cando ciascuno di intuire le mos-
se dell'altro Anche nella simbolo-
gia legata ai due colori (il giorno e 
la notte, il bene e il male.) si na-
sconde il tema della lotta e della 
sfida. In particolare, non ci si do
vrebbe meravigliare se questo si-
gnore, autore della missiva indiriz-
zata ai carabinieri di Ancona, 
avesse visto un giallo non eccezio-
nale arrivato in Italia nel febbraio 
del 1992: Scacco morlate, inter-
pretato e prodotto da Chnsto-
phe Lambert Era quasi la stessa 
storia; un serial-killer che mette 
In scena i propri delitti come 

* ftC-iiSm 

una partita a scacchi, con il se
condo fine - in quel caso - di 
gettare i sospetti su un campio-
ne Piu labile, ma comunque in-
teressante, il legame con un al
tro thriller a scacchi che vinse 
anche un Oscar come film stra-
niero, Mosse pencolose di Ri
chard Dembo II, il parallelo tra 
scacchi e cnmtnologia assume-
va anche implicazioni politiche, 
perche i due protagonist! erano 
due campiomssimi sovietici, uno 
rimasto fedele all'Urss, I'altro 
emigrate in Occidente Una 
chiarissima allusione alia sfida 
mondiale tra l'«apparatchik» Kar-
pov e il dissidente Korcnoj, allo
ra recentissima, e di freschissi-
ma attualita. 

Parliamo, come vedete, di 
due film non eccelsi, ma chi vo-
lesse documentarsi sul tema ha 
a disposizione un bellissimo ro-

manzo e I'mtera opera di un 
grandissimo regista. II romanzo 
e Lenigma dell'alfiere di SS. 
Van Dine, il creatore di Philo 
Vance. II regista e Stanley Ku
brick, del quale sapete tutto, for
se anche che da ragazzo arro-
tondava le mance di papa sfi- . 
dando gli adulti sui tavolini da 
scacchi che «arredano» Washin
gton Square in quel di New 
York 

Quella piazza e il «campo» da 
scacchi all'aperto piu suggestivo 
del mondo, e il piccolo Stanley 
ci passava le giornate. Vincendo 
quasi sempre. 

Nel romanzo di Van Dine, il 
detective dandy Philo Vance si 
trova a dover riiolvere una sene 
di feroci, efferati delitti che han
no in comune due cose appa-
rentemente incongrue e strava-
ganti sono tutti ispirati a can-
zoncine per 1'inlanzia, e vicino 
al cadavere si trova sempre un 
pezzo degli scacchi, I'alfiere ap-
punto (che in inglese si chiama 
«bishop», il «vescovo», con un 
gioco di allusioni e di doppi sen-

si che in italiano un poco si per-
dono). E persino banale dirlo, 
ma sara proprio la sapienza 
scacchistica di Vance a permet-
tergli di indovinare le «mosse» 
dell'assassino Dimostrazione di 
come Van Dine amasse costrui-
re 1 propri romanzi su giochi al 
limite dell'enigmistica: i fans di 
Philo Vance ricorderanno che in 
un altro romanzo, La cananna 
assassmata, il detective scopre il 
colpevole durante una tesissima, 
awincente (e naturalmente 
truccata) partita a poker 

Kubrick non ha mai fatto un 
film sugli scacchi, ma i suoi ca-
polavori sono ricchi di allusioni 
al suo gioco preferito. A comin-
ciare da Rapina a mono armata, 
un suo magnifico thriller del '56, 
dove uno dei banditi - il gigante-
sco russo Maurice - e appunto 
uno scacchista Fino ad arrivare, 
naturalmente, a 2001 Odissea 
nello spazio dove gli astronauti 
della Discovery sfidano vana-
mente a scacchi il computer Hal 
9000, che li batte con imtante 
facilita E comunque, la critica 

ha spesso letto tutta la sua opera 
alia luce del gioco, spiegando 
come tutti i suoi eroi sono desti-
nati alio scacco, cioe alia scon-
fitta; ed esiste addirittura un'ac-
curata, dottissima analisi della 
sequenza finale di 2001 - quella 
in cui l'aslronauta Bowfnan arri-
va, oltre Oiove, in una stanza 
settecentesca dove assiste prima 
alia propria morte e poi alia pro
pria resurrezione - che sarebbe 
tutta costruita, spazialmente e 
concettualmente, sulla mossa 
del cavallo (questo pezzo, negli 
scacchi, si muove in maniera 
sghemba, ripetendo all'mfinito 
uno schema 1-3; inoltre e I'uni-
co pezzo che ha la licenza di 
«sorvolare» gli altri. Ma queste, 
per gli scacchisti, sono cose ov-
vie. ). 

Tutto questo cosa pu6 signifi-
care' Che lo scacchista di Anco
na, come dicevamo, non e un 
originate, e non e nemmeno 
molto sportivo vista I'arroganza 
con cui decide di tenersi il bian
co nella prima partita. Ma la pre-
senza degli scacchi nell'arte, al 

tempo stesso, ci permette di n-
cordare che analizzare il gioco 
di uno scacchista e un modo 
quasi infallibile di capime la psi-
cologia. Lungi da noi I'ipotizzare 
la «tattica» degli inquirenti, ma 
forse polrebbe essere mteres-
sante accettare la sfida e far gio-
care la partita, va da se, a un 
campione che vincerebbe a 
spasso e capirebbe immediata
mente la logica di questo aicur-
do, inquietante giocatore (gia 
analizzame 1'apertura, un pedo-
ne in B-3 abbastanza classico 
ma non del tutto usuale, polreb
be essere curioso). L'uomo, pe
rt), se e anche minimamente 
bravo nel gioco awa owiamente 
previsto queste mosse. E co
munque, chissa- esiste una 
scuola di pensiero secondo la 
quale I killer, quando comincia-
no a scrivere lettere e a «sfidare» 
la polizia, vogliono solo farsi 
prendcre Questo assassino 
(presunto) di Ancona vuole far-
si dare scacco matto' Solo se-
guendo la partita, lo sapremo... 

[Alberto Croipl] 

I 

file:///tct/i

