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V Ottobre e la cultura 
|A 50anni da I la sua nascita il sistema socialista pre-
Isenta nel settore educativo un'esperienza decisiva 

La scuola della Rivoluzione 
Un progresso inarrestobile — 80 milioni di persone comprese nel sistema unifario d'istruzione che va dai giardini 

d'infanzia all'universitd — L'impegno dei bolscevichi — Lenin e il maestro elementare — Le cifre di Makarenko 

Nel 1939, compilando un opuscolo inti tolato « I bambini nel paese del soc ia l i smo» pe r il 
padiglione sovietico dell 'esposizione in te rnaz iona le di New York, A. S. M a k a r e n k o e l encava t r a 
l 'al tro una se r ie di cifre a documen ta r e lo svi luppo cu l tu ra l e e scolast ico del l 'URSSS e la 
c u r a che in quel paese si ded icava a l le giovani generazioni . Scr iveva che negli ultirai ann i il 
numero delle scuole nelle c a m p a g n e e r a a u m e n t a t o del 19.000 pe r cento , che d u r a n t e il secondo 
piano qu inquennale e r a n o s ta t i costrui t i 864 palazzi e c lub pe r ragazz i , 170 parch i e g iardin i , 
174 tea t r i e c inema per bambini , 760 centr i di formazione tecnica ed a r t i s t i ca f requenta t i da 
un milione di giovani , che dal 1933 al 1938 e r a n o s t a t e edificate 20.267 nuove scuole. E r a signifi
ca t ive che fosse proprio Maka renko a diffondere ques te informazioni sulla scuola soviet ica . 
pe rche meglio di ogni a l t ro ne r a p p r e s e n t a v a alcuni c a r a t t e r i ideal i : il senso comunis ta della 
collettivita come strumento per la valorizzazione dell'individuo e il significato del lavoro come centro e 
punto di rifenmento di un'educazione rivoluzionaria. Makarenko e il pedagogista piu letto del mondo, e 
molti ricordano la sua descrizione dei bjesprizormje. i ragazzi senza tutela, dei pravonarusitjeli, violator) 
della legge. e della loro educazione, ma non e diffusa la conoscenza dell'ampiezza del fenomeno. Centinaia 
di miglinia, milioni forse di ragazzi, rimasti privi di famiglia in conseguenza della rivoluzione e della guerra 
civile, erano passati attraver-
so le piu ternbili esperienze, 
dall'omicidio alia prostituzio-
ne. Questo era un aspetto dei 
compiti educativi che il giova-
ne stato sovietico si trovo ad 
afTrontare. Non sempre i ri-
sultati in questo settore fu-
rono brillanti come quelli che 
riportd l'educatore ucraino, ma 
in nessun momenta della sua 
ston'a la societa sovietica ha 
mai scelto altra strada che 
quella dell'educazione per i 
ragazzi abbandonati e, come 
si dice da noi, per i < delin
quent! minorili >. E' questo il 
primo incontestabile titolo di 
merito che 1'URSS si 6 acqui-
stata in campo educativo ed e 
gia un importante elemento di 
confronto con la situazione del 
mondo capitalistico dove, sal
vo eccezioni. gli strumenti di 
« neducazione > sono il rifor-
matorio e la galera. 

Nel 1906. quando gli analfa-
bcti erano il 70.7% della po-
polazione. e'era stato chi ave-
va previsto che sarebbero tra-
scorsi 280 anni prima che tutti 
i sudditi dello zar potessero ri-
cevere un'istruzione. Ma nel 
1929 gli analfabetj erano scesi 
al 43.4%. nel 1939 erano il 10.9 
per cento, nel 1959 1*1.5%. Ne
gli ultimi anni dello zarismo 
solo 1.400 000 persone aveva-
no un'istruzione superiore alle 
elementari. nel 1959 i cittadi-
ni sovietici con un'istruzione 
media o superiore erano 71 mi
lioni 200 000. Secondo i dati 
contenuti nel rapporto di Sta
lin al XVI Congresso del 
PC(b). gli allievi delle scuole 
di ogni grado erano passati 
dai 14.358 000 del 1929 ai 26 
milioni 419 000 del 1933. e i 
bambini neH'istruzione presco-
lastica da 838 000 a 5 917 000. 
H secondo piano quinquenna
le proponeva di elevare a 
36 000000 il numero degli al
lievi esclusa l'istruzione pre-
scolastica. e lanciava il lavo
ro educativo extrascolastico di 
massa. Al XVTTI Congresso 
Stalin parlava di una vera 
grande rivoluzione culturale In 
ntto nel paese. Nel 194*41 gli 
allievi erano 47 547 000: ven-
nero la guerra e la ricostru 
zione e nel 1959 60 erano 48 
milioni 741000. nel 1964 65 
68 926000. Oggi nel sistema 
unitario d'istruzione. com'e 
stato considerate Tin dal 1918. 
che va dai giardini d'infanzia 
aH'universita. sono comprese 
circa 80 000 000 di persone. 

Due tecnici controllano un generatore ottlco del quanta; nella foto in alto 
a sinistra: un' insegnante di lingua russa dell' Universita a Lumumba». 

II poslo delle donne 
Le cifre dcH'istruzione pre-

scolastica sono oltremodo si 
gnificative. Si va dai 7000 ra 
gazzi del 1914 ai 250 000 del 
1920. ai 2.700 000 del 1955. ai 
9.400000 del 1963. agli 11 mi
lioni del 1966 Al lato opposto 
gli istituti supenori erano 105 
con 127.400 studenti nel 1914-
1915. 742 con 3.261 000 iscntti 
nel 1963 64 e 753 con 3 606 000 
allievi 1'anno seguente. 

Un altro tratto caratteristi-
co della societa sovietica. co
me tutti sanno. e il gran nu
mero di donne a posti di re-
sponsabilita: sono donne il 31 
per cento degl'ingegneri. il 
41% degli agronomi. zootecni-
ci. vetcrinari. il 67T> degl'in-
segnanti ed altri lavoratori del 
settore educativo. il 32% dei 
giuristi. il 61% degli economi-
sti. il 35% degli scienziati. 

n decreto sulla protezione 
della madre e del fanciullo del 

' f i l l chiamava tutta la c nuo-

va Russia > a c unire le intel-
ligenze e i sentimenti per co-
struire il maestoso edificio 
della protezione sociale delle 
generazioni che nascono >. An-
che in questo campo i succes-
si sono documentati dalle ci
fre, si tratti di case di cura 
(1142 con 129.000 posti letto). 
di campi nazionali e interna-
zionali, di biblioteche riserva-
te ai ragazzi (5000 con 100 mi
lioni di volumi e 20.000.000 di 
lettori sotto i sedici anni). di 
club, teatri. cinema, giornali. 
case per pionieri (3500), di 
campi estivi (10 000 per 5 mi
lioni di scolari all'anno). di 
stazioni per giovani tecnici e 
naturalisti. oltre alia rete de
gli asili nido. 

Quando i bolscevichi presero 
il potere. la scuola era tutta 
da costruire nel senso materia-
le del termine: gl'insegnanti 
erano quasi tutti all'opposizio-
ne; cosi pure gli studenti. gli 
edifici distrutti ora dai bian-
chi ora dai rossi ora usati per 
sistemarvi questo o quelPorga-
nismo sovietico (nel 1923 Le
nin ordinava di aumentare le 
razioni alimentari agli inse-
gnanti e scriveva: < II mae
stro elementare deve essere 
da noi posto ad un'altezza 
tale, alia quale non si e mai 
trovato. e non si trova. e non 
pu6 trovarsi nella societa bor-
ghese»). 

Confronto diretto 
I«a scuola sovietica d vera-

mente un prodotto della rivo
luzione. I suoi pregi (oltre che 
i suoi difetti) sono ascrivibili 
sollanto al socialismo. e quan
do. subito dopo il primo sput
nik. gli americani. scoperta la 
UKSS attraverso la scuola, 
lanciarono il grido d'allarme 
e diedero inizio alle critiche al 
loro sistema educativo nei rap-
porti ufficiali non meno die 
negli prticoli e nei saggi degli 
uonvni di scuola. lo si voglia 
o no essi facevano un raf-
fronto diretto fra due regimi 
sociali. a tutto vantacgio del 
socialismo Cid vale sia che si 
paragoni la realta sovietica 
con quella dei paesi progrtdi-
ti. sia. a maggior ragione. che 
si mettano a confronto repub-
bliche socialiste asiatiche co
me PAzerbaigian e 1'Uzbeki-
stan e paesi come la Turchia o 
1'Iran (ma anche «« quelle re-
pubbliche asiatiche vengono 
paragonate col nostro meridio-
ne e con la nostra campa?na). 

Parlare di superiorita e 
semplicemer.te constatare i 
fatti La realta ^cola^tica so
vietica. come ogni altro a«pel-
tn dell'tlRSS. puo e deve e<; 
sore talora ennsiderata con 
struardo cntico Ma ne^uno. 
tanto mono chi combatte nor 
il socialismo. puo trascurare 
r*»r un solo momento che il 
miliardo e piu di analfabeti 
che conta l'umanita di oggi si 
trovano nella loro stragrande 
maggioranza nella parte del 
mondo soegetta al capitali-
smo e airimperialismo e che 
cinquant'nnni di socialismo. 
nonostante gli errori e le do-
generazioni. sono stati cin
quant'anni di grande nrnffres 
so culturale: che neira*Trnn 
tare i prohlemi scolastici od 
educplivi. la dove il capitali 
smo fallisce il socialismo trova 
delle solu7ioni che gli per-
mettono di andare avanti. 

Giorgio Bini 
(1. - Contlnua) 

Una recente scoperta ancora alio studio 

Guarire i calcoli 
senza operazione 

La «tirocalcitonina» sembra offrire una prospettiva di soluzione medica 

Un urlo improvviso di dolo-
re, e un giovane che cade a 
terra svenuto. Ecco la scena 
iniziale della vicenda che ha 
condotto ad una recentissima 
scoperta di endocrinologia. 
Tutto per puro caso. Se non ci 
fosse stato quel giovane — 
uno studente di Harvard — ad 
uslionarsi incidentalmente con 
I'eleitrocauterio usato su un 
ratto per Vasportazione delle 
paratiroidi, non staremmo 
adesso a parlare della pro
spettiva concreta di una cura 
dei calcoli senza operazione. 

Vepisodio infatti ebbe un 
lieto fine, ma quando lo stu
dente guarito fece ritorno alle 
sue ricerche, invece dell'elet-
trocauterio, fu deciso di usa-
re una nuova tecnica, la mi
cro chirurgia. L'introduzione 
di questo metodo permise di 
realizzare un distacco anato-
mico piu netto e preciso fra le 
due ghiandole endocrine, tiroi-
de e paratiroide. e di ottener-
ne i rispettivi estratti ben di-
stinti. senza che Vuno potesse 
contenere qualcosa dell'altro, 
come era accaduto fino allora. 

E qui. alia maniera dei ro-
manzi d'appendice. dobbiamo 
fare un passo indietro. Si ri-
teneva da tempo che Vequili 
brio del calcio nell'organismo 
fosse mantenuto dalle parati
roidi (alcune ghiandolette cosi 
chiamate perchk inserite al 
collo nelle vicinanze della ti-

roide) e si pensava che detta 
Junzione venisse svolta per 
mezzo di due ormoni parati-
roidei antagonisti fra loro: il 
< paratormone > in grado di 
aumentare il contenuto di cal
cio nel sangue, e la «calcito-
nina > in grado di diminuirlo. 
La loro reciproca neutralizza-
zione o, meglio, il loro equtli-
brio avrebbe impedito il for-
marsi di un eccesso o di un 
difetto del calcio sanguigno. 

Una simile concezione perd 
non sempre trovava riscontro 
nei fatti, e alcuni risultati 
contraddittcri facevano sup-
porre che in codesto mecca-
nisno vi fosse ancora qualco
sa di non perfettamente chia-
ro. II che venne confermato 
appunto dalle nuove esperien
ze eseguite dopo che (a causa 
del citato incidente) tiroide e 
paratiroidi si poterono isola-
re meglio usando la micro-chi-
rurgia al posto dell'elettrocau-
terio. Si vide allora che la 
calcitonina non si trovava nel-
Vestratto paratiroideo. come si 
era per tanto tempo credulo, 
ma in quello tiroideo. 

Si scopri insomma che la ti
roide. oltre al suo ormone ben 
noto, ne produce un altro ca-
pace di provocare una ridu-
zione del calcio nel sangue, e 
detto oqgi non piu calcitonina, 
ma. per la sua sede di produ-
zione, c firocalcifonina ^. Ora, 
che rapporto ha con il nostro 

dtscorso sulla calcolosi questa 
che e Vultima, rilevante con-
quista in campo endocrinolo-
gico? 

11 rapporto sta nel fatto che 
i calcoli renali sono dovuli per 
il 90 per cento a una preci-
pitazione di sali di calcio, che 
tale precipitazione 6 favorita 
da un eccesso di calcio nel 
sangue, il quale a sua volta 
proviene da uno squilibrio or-
monico, vale a dire dal preva-
lere dell'attivita paratiroidea 
con conseguente presenza di 
paratormone (ipercalcemiz 
zante, si ricordi) nell'organi
smo in misura superiore al 
normale. E' percib infatti che 
in alcuni casi di calcolosi re-
cidivanti si era tentato di 
asportare, invece dei calcoli, 
le paratiroidi iperfunzionanti. 
Ma. a parte i risultati. il pro-
blema di guarire i calcoli sen
za operazione non veniva cosi 
risolto, perchk solo si cam-
biava sede: invece di operare 
sul rene si operava sul collo. 

Negli ultimi anni si k cerca-
to di sciogliere i calcoli intro-
ducendo direttamente nel re
ne, attraverso le vie urinarie. 
sostanze adatte. ma si tratta 
di procedimenti molto comph-
cati e che a volte rischiano di 
essere nocivi per il tessuto re-
nale. Un metodo piu semplice. 
piu rapido ed innocuo verreb-
be seguito in URSS dote un 
particolare congegno elettro-

schede Un dizionario di letteratura italiana 
n terzo vo'ume del «Dizio-

nar.o enciclopedico della lette
ratura ita'iana» (Laterza. pa 
gmc 600). di G:useppe Petro-
nio. viene a confermare la utt-
Iita e la validita dell'opera che 
co ma. indubb amente. un vuo-
to nella stona della nostra atU-
vita letteraria. II volume, come 
l precedenu. oltre che forrure 
un aggiornatissimo repertorio 
bibhografico. oTire. in smtesi 
esemplart. sistemazioiu esaunen-
ti di autori e di movimenti let. 
teran, compilazioni lum.nose di 
voci essennali per il discorso 
letterano informazioni sui ge-
nen letteran sulla tecnica let 
tcrana. sull'attivita I'organit-
zazione. la produzione lettera 
na. sull'industna editonale. ecc. 
Ogni voce nmanda ad una pre-
cisa concezione della cultura. in-
tesa come produzione storica 
delta concreta attivita umana. 

D valore del «Dizionario» 

non e solo. pert, nella speafi-
ea funzionalita delle vane voci. 
ma nell'unita del discorso ge-
nerale in cui ogni voce si col-
loca come elemento orgamco e 
implicitamente rinvna ai nessi 
fondamental] su on si regge la 
impostaz:one deU'opera. La qua
le si va sempre meglio deli-
neando come percorsa e soste. 
nuta da linee e stmtture di di-
verso Irvello, da quello pura-
mente tecmco e informative a 
quello stonco-letterano che. pur 
presentandosi in una elabora 
none ngorosamente oggetUva. 
si fonda su precise istanze cri
tiche. 

Funzione tnformativa hanno le 
voci relative alia editona. alia 
tecnica letteraria. al linguaggio 
cntico. alia produzione e orga-
mzzasone culturale: important! 
nsultano in questo volume voci 
come « genio», c ideologia ». o 
€ lessicografla ». «hbro», «m»-

noscntto >. « mcunabolo >. o 
c metnea >. e Imguistica >: e co
si pure auelle relative all'or-
gan zzanone e alia funcone 
dell'editona attraverso la sto
na dell'attivita delle case edi-
tnen operant! in Italia. Una su 
stemasone stoncocntica di al
to livello offrono poi le voci 
relative agli < auton > (assai 
importanti. in questo volume. 
quelle su c Leopardi >. c Man-
zoni >. < Machiavelu » e ancor 
pio quelle dedicate a < Gobet-
t i i e a < Gramsci >) o ai mo
vimenti cultural! («illummi 
srro ». c marxi«mo ». ecc.) o agli 
str i M T J della ncerca lette
raria 

Immmente e la pubblicazione 
del quarto e dei qumto volu
me che completeranno la pri
ma delle tre Sezioni previste 
per il < Oizionano >. 

I. t. 

nico. agendo dall'esterno. sa-
rebbe in grado di distruggere 
i calcoli in una diecina di mi-
nuti, senza neppure alcun bi-
sogno di ricovero per I'in-
fermo. 

Ma finchi non si avranno no-
tizie piu precise di un tale di-
spositivo e dei suoi risultati, 
si prospetta per i nostri pa-
zienti la possibilita di usare 
la tirocalcitonina. che peraltro 
& ancora alio studio; dato che 
essa i in grado di ridurre il 
calcio nel sangue (e cosi di 
ottacolare la sua precipitazio 
ne nel rene sotto forma di 
calcoli) ma non sappiamo «te 
ha qualche efficacia sui calco
li che gia esislono, e quindi 
se pud oppure no sostituirsi 
all'intervento chirurgico. 

Che vi si potsa sostituire, 
fino ad oggi, non vi sono che 
i terpeni. somministrabili per 
bocca e tuttavia capaci di per-
venire fino alia sede dei calco
li e dissolverli La sperimen-
tazione e Vapplicazione clini-
ca su larqa scala in vari pae
si. ed anche pretso cliniche 
universitarie italiane, ha con
fermato il loro potere dissol-
rente in una buona percentua-
le di casi Dei terpeni si sa-
pera che erano dotati di tossi-
citn; il merito di alcuni stu-
dinsi tedeschi che li hanno ri-
scoperti & nell'essere riusciti 
a renderli atossici. a privarli 
di ogni loro effetto nocivo. e a 
consentirne cosi la sommini-
strazione all'uomo con assolu-
ta innocuita. 

Sono proprio cliniche chirur-
giche (laddove si pud suppor-
re una maggiore tendenza a 
svalutare oqni cura medica 
per ritenere unienmente vali-
do Vinlervento operatorio) che 
li hanno vsali sisltmatica 
mente col risultato di eritare 
molto spesso I'overazione Gli 
effetti facoreroli del farmaco 
sono documentati da radioqra 
fie successive in cui si rede 
H calcolo che progressivamen 
te si riduce di volume fino a 
scomparire. 

Se anche questi casi felici 
fossero limitati la prova sa-
rebbe sempre da fare nei sog-
aetti gia destinati al chirur-
go. mentre nei casi piu Fieri. 
nei moltitsimi che hanno sof-
ferenze revolt isolate o saltva-
rie ed in quelli erentunlmente 
qia operati. U trattamento si-
stematico con i terpeni va aq-
giunto alia aiusta dieta e alle 
cure idropiniche nel tentativo 
di eritare che i calcoli si pro-
ducano o si riproducano. 

Gaetano Lis! 

FIRENZE 

II premio «Dieci per dieci» indetto 
dal Circolo culturale Garcia Lorca 

IN DIECI PERSONAL! 
la giovane 

arte toscana 
Una moslra nelia 
quale si confronta-
no le principali ten-
denze del dibattito 
artistico confempo-

raneo in Toscana 

Fra i tanti premi estivi ed 
autunnali che si organizzano 
un po' dovunque. il premio 
c Dieci per dieci >. bandito dal 
Circolo Culturale Garcia Lor
ca di Firenze. e senz'altro da 
segnalare come un esempio di 
apertura vera verso problemi 
artistici piu attuali e come un 
modello d'impostazione. Le ra-
gioni di questo elogio sono 
molteplici. La prima 6 rac-
chiusa nella formula stcssa 
del premio. « Dieci per dieci > 
signifka che al concorso par-
tecipano dieci artist! con die
ci opere a testa: praticamen-
te una < personale > ciascuno. 
Ne risulta cos! una rassegna 
di cento c pezzi >. dipinti e 
sculture. che offrono una vi-
sione abbastanza organica di 
tutta una situazione: in questo 
caso della situazione toscana 
e delle giovani forze figurative 
che vi operano. 

II premio e infatti riservato 
agli artisti deila region" che 
non abbiano superato i trenta 
anni. Tuttavia non 6 un pre
mio ad inviti, ma ad accetta-
zione, e si articola in due mo-
menti distinti: il primo e 
quello della selezione degli ar
tisti che mandano liberamen-
te due opere sotto giuria; il 
secondo, dopo l'awenuta se
lezione di dieci artisti fra i 
molti concorrenti, e quello 
deH'invio, da parte dei pittori 
e degli scultori prescelti. del
le dieci opere a testa 

Quest'anno il premio e giun
to alia sua seconda edizione 
con accresciuto successo. La 
utilita di un simile concorso 
mi pare evidente. Si tratta 
cioe di un concorso che sfug-
ge alia genericita di tante al-
tre rassegne rivolte alia sco
perta delle nuove leve della 
pittura e della scultura. n 
« Dieci per dieci > ha il me
rito di far conoscere un gio
vane artista non con uno e 
due t pezzi ». che e sempre un 
modo approssimativo e mu-
tilato di prendere contatto con 
un artista. ma con un congruo 
numero di opere che consen 
tono all'artista medesimo di 
spiegare convenientemente le 
sue possibilita espressive e 
quindi di essere meglio valu 
tato e capito. 

L'edi7ione seconda del pre
mio ha Hssato la sua attenzio-
ne sui dieci artisti seguenti: 
Raffaele Bueno. Giusi Cop-
pini. Paolo Diara. Frmanno 
Manco. Giancarlo Marini. Lin-
do Meoni. Ersilia Moscati. 
Massimo Nannucci. Gabriele 
Perugini. Giorgio Ulivi. Tra 
questi sono stati premiati gli 
scultori Marini e Perugini ex 
aequo e quindi Ermanno Man
co e Raffaele Bueno. 

L'insieme della mostra. ospi-
tata dalla Casa del Popolo di 
viale Giannotti. una sede niti-
da. moderna e frequentatissi-
ma. e risultato d'indubbio in-
teresse. In questa mostra in
fatti si esprimono liberamente 
ed entrano in confronto le ten-
denze che oggi caratterizzano 
il dibattito artistico in Ita
lia: pop. op. espressionismo 
di protesta. nuova figurazione. 
ed altre varie ricerche di co
noscenza sul reale. Ci6 che 
perd bisogna aggiungere e il 
fatto che tali tendenze non si 
riflettono. in genere. passiva-
mente nella rassegna. ma si 
ri vela no in piu di un caso co
me punte autonome di ncer
ca. punte che la premiazione 
almeno in parte ha posto in 
evidenza. 

I dieci artisti espositori. e 
questo e ci6 che mageiormen-
te conta. vengono cos! con 
questa mostra. portati alia ri-
balta della vita artistica to
scana e trovano in tale fatto 
un avvio piu sicuro per altre 
manifestazionj di piu vasta 
risonanza Anche da questo 
punto di vista dunque il pre
mio t Dieci per dieci » adem-
pie ad una sua specifica fun
zione. che k quella che poi do-
vrebbe essere la funzione di 
tutti i premi regional!: segna
lare seriamente alia critica 
nazionale le forze artistiche 
piu vive che vannn via via sor-
gendo Ed e proprio in questo 
senso che I'iniziativa del Cir
colo Garcia Lorca va propo-
sta all'esame di quanti in al
tri centri s'interessano al la
voro di orga nizzazione arti-
stico-culturale. 

Mario De Micheli 

Giancarlo Marini: c L'uomo del carro armato » 

Tre pubblicazioni sindacali 

UN' INCHIESTA 
NELLE CAMPAGNE 

Riprende il dibattito sui salari 
operai in Italia 

Il n. 16 dei Quatlernt di Ras
segna Sindacale da un saggio 
della tendenza attuale dei sin-
dacati ad estendere il proono 
impegno (e a nnnovare Tunpe 
gno tradizionale) in ana pui va 
sta area d'interessi eoonomici. 
Apre il Quaderno uno studio d. 
Eugenio Guidi su Sperequaziom 
salariah e andamento deila con 
twgenza dal 1956 al 1957 una 
delle prime nsposte al dibatt: 
to. che sta riprendendo serra-
to sulla infenonta salara.e de
gli operai italiani non >oo ne) 
contesto europeo ma anclic r 
spetto a tutti gli altri tipi d' 
retnbuzone vigenti in Ital.a. 
Piero Bom illustra e comrnrn'a 
le Proposte umtane per una DO-
Utica d> prnorammazione nel set 
tore metalmeccamco. elaborate 
in comune dalla FIM CISL e lal 
la FIOM. Due capitoii d'mchie-
sta nelle campagne. di Rerzo 
Stefanelli (c La condizione so
ciale dei braccianti >: * II rap
porto capitale-Iavoro nelle im_ 
prese mezzadnln) sviluppano il 
confronto fra la tematica nven-
dicativa e pobtica del sindaca 
to. e te nuove realta economico-
sociali. Con essi si apre un di 
scorso che e intenzione del s\n-
dacato portare avanti: I'E/litn 
Co s ndaca.e italiana annuncia 
infatti un Iibro sul.'e campagne 

Chiudono il fascico'o uno «tu-
d.o sulla Tipolog'a deU'}-crttto 
al sindacato vegh Statt Unttt e 
la ribnca di recens.om 

Sindacato moderno 
La FIOMCGIL ha rmnovato 

la propria nvista. cambiandone 
non solo la presentazione tipo-
grafica ma anche l'inriiri7/o 
Smdacato moiiemo. nelia nuo
va veste. vuole infatti raggiun. 
gere una cerchia di lettori piii 
vasta. che giunga fino alia ba 
se del sindacato II primo nu 
mero costituisce uno sforzo r.u 
scito in tale direzione. presen 
tando numerosi e chiari inter-
venti sui problemi aperti nei 
diversi setton della metalmec-
can ca 

II problema Bonomi 
I-a Eklitnce Cooperativa pub-

blica un volumetto di Gaetano 
Di Martino (La confeticrazwne 
di Bonomi nella uta politico ita
liana, pagg. KM lire KO0) che 
contiene una rico^truzone delle 
viceirle che hanno accompagna-
to la crea zione e la cre«*nla del 
potere della Bonomiana nelle 
campagne L'informazione. ain 
tetica e per la prima volta as
sai ampia. sulia struttura e la 
stona di questa organizzazione. 
e la p'einessa di un giudizio po. 
litico pjituale Si tratta di un 
coninhtito nuovo e interessante 
alia coio=cen7«i (e conquista) 
de4 e niove realta maturate da!-
a profo-Kii trdsformazione che 
'c campagne hanno sjbito ne 
all u *im. venti anni: tra=fnr-
maz one che e ora giun^a al 
* ciro di boa •» de'l'.ntecrazone 
ero-io-n ca ejropea 

Giorgio Amendola 

Antifascismo 
comunismo 
Resistenza 

Nostro tempo, pp. 480, L. 2.000 

La testimonianza di una battaglia du-
rata venti anni, una documentazione 
degli sforzi compiuti per organizzare 
la lotta antifascista e per condurla al
ia vittoria. 

Editori Riuniti 


