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HEMINGWAY 
grande cronista 

della guerra 
civile spagnola 

Dalla Germania degli anni venti alia seconda guerra mon-

diale - Seicento pagine di corrispondenze - Un generoso 

antifascismo - Lo scriffore e il mito di se stesso 

Hemingway e stato. per mol-
ti di noi, una stngione della 
nostra vita. Un mito in cui 
abbiamo voluto credere, in cui 
avevamo bisogno di credere. 
Cosi. 1'abbiamo colmato di tut-
to I'amore irririesso. il culto 
quasi, di cui eravamo capaci. 

Non distinguevamo pin He
mingway da Nick Adams, da 
Frederick Henry, da Harry 
Morgan, da Francis Macom-
ber. da Robert Jordan, dal co-
lonello Cantwell. dal vccchio 
Santiago: tutti i suoi «eroi 
stanchi » ci riconducevano im-
pulsivamente a lui. Mister 
Papa, il gigante buono dallo 
sguardo e daH'anima di indo 
mito adolescente. 

Poi la fucilata di Ketcbum. 
le ingenerose polemiche sulla 
sua figura d'uomo e di scrit-
tore, le posturne. impudenti 
speculazioni editoriali — dalla 
pubblicazione del brogliaccio 
Festa mobile alia cinica no-
tomi/za/.ione di Hotcbner in 
Papa Hemingway — e, for-
s'anche. un piu meditato ri-
pensamento finirono per ridur-

Ernst Hemingway adolescente 

re il nostro mito nei limiti an-
gusti della cocciuta memoria. 
dell'imbalsamazione. insomnia. 

Dunque perch6 parlare an-
cora di Hemingway? L'occa-
sione ci viene offerta in questi 
giomi da un grosso libro (Dal 
nostro inviato Ernest Heming
way. Mondadori. pp 664. Li-
re 5.000) che raccoglie. in cer-
to modo. il meglio del lavoro 
giornalistico svolto dallo stesso 
scrittore. quasi ininterrotta-
mente. dal 1920 al '56. II vo-
lune (curato da William Whi
te e tradotto da Ettore Ca-
priolo e Giorgio Monicelli) 
•pre. se non altro. un discor
so nuovo su Hemingway, cioe 
sul suo modo di essere speci-
ficamente giomalista. al di 
fuori della luce che gia nel 
'30 (dopo Torrenti dt prima 
vera. In our Time. Fiesta e 
Addio alle armi) lo aureolava 
come un maestro. 

Hemingway per primo. pe-
ro. voile distinguere il suo la
voro di giomalista da quello 
di scrittore affermando: < La 
roba che ho scritto per i gior-
noli... non ha niente a che 
fare con gli altri scritti... »; 
• poi sottolineando puntiglio-
samente: «Se ti sei guada 
gnato da vivere come giorna 
lista. imparando il mestiere, 
dovendo rispettare termini pre 
cisi di conseqna, scrtvendo 
perche le tue parole siano 
tempestire anziche durature. 
nessuno ha il dinlfo dt esu 
mare questa roba e usarla a 
detrimento di quella che hai 
scritto per scriiere al meglio 
delle tue possibility >. 

Sta di fatto. comunque, che 
la pratica - giornalistica — 
aia come cronista al Kansas 
GUy Star sia come collabora 

tore al Toronto Star — costi-
tui perlomeno una sorta di 
pregiudiziale «opera in pro-
gresso » per Hemingway nar-
ratore. E non tanto per acqui-
sire una sensibilita e un ta-
lento che egli gia possedeva 
(seppure inespressi): quanto 
per dar conto a se stesso di 
quali energie e di quali stru-
tnenti egli potesse veramente 
valersi in quel suo connatu-
rato, insopprimibile. accanito 
desiderio di misurarsi — vis-
suto per il resto dell'esistenza 
fino all'acme dell'autodistru-
zione — con i dati effettuali 
della realta. 

La prova del fuoco per He
mingway giomalista inizia 1*8 
dicembre 1921. quando e no-
minato corrispondente in Eu-
ropa per il Toronto Star We
ekly. Ed e una prova superata 
subito con disinvolta sicurez-
7a. specie con gli importan-
ti reportages sulla tragica si-
tuazione della Germania negli 
anni del primo dopoguerra. 
sul cruento conflitto tra la 
bellicosa Turchia di Kemal 
Pascia e la dissanguata Gre-
cia. sull'ascesa al potere in 
Italia di Mussolini. 

Seguiranno. tra il '33 e il 
'36, i primi avventurosi viag-
gi in Africa, la «scoperta» 
di Cuba e della Spagna con 
conseguenti « safari >, partite 
di pesca. corride: insomma 
tutto 1'armamentario esotico-
impressionistico con il quale 
Hemingway conquistera il pub-
blico snob del paludato Esqui
re. 

Finche ecco la svolta deci-
siva: la guerra civile di Spa
gna. Hemingway ha gia scel-
to. E' per la Repubblica. Man-
da subito 40.000 dollari per for-
nire di attrezzature sanitarie 
I'esercito repubblicano. Poi dal 
'37 al '39. eccolo in Spagna. 
al fronte. come corrisponden
te di guerra della North Ame
rican Newspaper Alliance 
(NANA) per la quale scrive-
ra servizi che testimoniano 
ancor oggi della sua generosa 
milizia antifascista. 

Ci sono. in particolare, po-
che frasi del servizio del 22 
maggio '37, genericamente in-
titolato c Gli autisti di Ma
drid >, che da sole ci danno 
esatto conto della lealta di 
Hemingway alia causa antifa
scista con la semplice evoca-
zione della figura antiretorica 
di uno sconosciuto combatten-
te: Hipolito. Queste le parole 
di Hemingway: <Ci fece da 
cutista a Madrid e al fronte 
durante i diciannove giorni di 
bombardamento della capita
te. quasi troppo atroce per po-
terne scrivere. E in tutto que-
sto tempo fu duro come la 
roccia nella quale sembrava 
tagliato... Guardandolo capivi 
perche" Franco non era riusci-
to a prendere Madrid quando 
ne aveva acuta Voccasione. 
Hipolito e gli altri come lui 
avrebbero combattuto strada 
per strada e casa per casa, 
fin quando uno di low fosse 
rimasto in vita e gli ultimi 
superstiti avrebbero dalo fuo
co alia citia... Vox. se vctete, 
potete scommettere su Franco. 
su Mussolini o su Hitler. Ma 
io punto su Hipolito ». 

Due altri articoli sulla guer
ra di Spagna — «Program-
ma per un realismo » e « Aria 
frcsca per un ser\izio in esclu 
sua » — coneludono con ama 
re sarcasmo il presentimento 
doloroso della scnnfitta 

Dopo. per Hemingway ormai 
tropjw iamoso. tmppo cortt-g 
giato propno da cm egli a te 
va sempre aborrito e schemi 
to ferocemente. sara la gran 
de stagione picaresca — non 
esclusa la seconda guerra 
mondiale — nella quale egli 
rivivra se stesso nel vano. di-
sperato tentativo di dar corpo 
fino in fondo al suo mito 
Ed ecco le patetiche rodomon-
tate della campagna di Fran 
cia descritte ad esempio. con 
piglio suggestivamente sbraca 
to, nel servizio per Cottier's 
del 7 ottobre '44 intitolato si 
gmficati\amente « Come arri-
vammo a Parigi »: ecco tutte 
le vacue. estenuanti peregn 
nazioni mondane. sentimenlali. 
venatorie del dopoguerra fi
no alia c santificazione * del 
Premio Nobel. 

In questa progressiva, fina

le discesa all'inferno Hemin
gway giomalista ha scarse 
parole — in questo libro. in 
particolare. nessuna — per 
queirimportante e. a! tempo 
stesso. esaltante avvenimento 
politico sociale che e stata la 
rivoluzione cubana, ch'egli pu
re vide da spettatore consen-
ziente (la sua amicizia con 
Fidel Castro e un fatto a tutti 
noto) dall'apparente quieto ap 
prodo della c Finca Vigia». 
Forse e anche giusto che sia 
andata cosi. Hemingway, or
mai uomo fatto mito, non 
avrebbe avuto probabilmente 
piu niente da dire sulla vi-
cenda di coloro che dal buio 
della fame e dello sfrutta-
mento uscivano fuori a con-
quistare la loro dignita di uo 
mini con la sola forza del co 
raggio quotidiano. 

Sauro Borelli Hemingway corrispondente di guerra in Spagna sul fronte repubblicano 

Illustrate in un pregevole volume di 
Giampiero Cuppini e Anna Maria Matteucci 

LE VILLE DEL B0L0GNESE: 
un complesso da salvare 

Veduta aerea del Floriano e del « Borgo nuovo • di Bagnarola 

Di libn come questo (ViHe 
del Boioanese di Giamp:cro Cup-
pim e Anna Maria Matteucci. 
Zanichelli Editore. Bologna 1967. 
Lire 21.000) non si dira mai ab-
bastanza bone. E per I lmpresa 
editoriale. che perd e scientifi-
ca e non di lusso < faraonico >. 
fondala su testi stonco-cntici 
che otlrono un'organica rico-
struzjone di secolari vicende so-
ciali architcttoniche e pittonche 
che hanno portato alia forma-
rione di un complesso fantasti-
co e unico di ville di campagna 
attorno a Bologna (che. dopo 
Venezia. ha oggi il nucleo an-
tico piu grande d'ltalia): e per 
la splendida se'ezione del cor-
redo fotosrafico che. in paral-
leo v-.sivo. delle vnile s\e,a i 
secret!, h Ia«cia g»xiere mmu-
zio'vamonte. ma li propone anche 
a!!e cure dell arratore d'arte e 
del cifadino. Perche. «e si e 
colnru'-a una laaina stonco-cn-
tica i*.lus;rando col volume un 
complesso che non ha nulla da 
m\idiare a quells delle ville ve 
nete. sicihane. toscane e lom-
barde. si e po^to anche il dito 
sulla piaga della tutela del pa-
tnmonio artistico italiano. 

E* e\ndcnte. mfatti. sfoglian-
do questo libro afTascinante. che 
il complesso di ville che circon-
dano Bologna necessita di tu
tela. secondo un piano, ne piu 
ne meno che le nlle venete per 
le quali. e noto. funziona un 
ente <pecia'e con mezzi straor-
dinan (nellOtto^ento. affansti 
tanto ignorant! quanto «enza 
scnipoli hanno fatto un pr.mo 
scempo delle ville c.oi Bo 
lognese- oggi si pud dire che 
l'« appcti'o» \nene mangiando 
e die !e mascelle sono quelle 
delta «societa dei consumi >). 

Sono almeno sessanta le « stel-
le » di pnma grandezza nel com
plesso bolognese (molte perd in 
decadimento e minacciate da 
specu'.azione edilizia e nuo\i vol-

gari in"=ediamenti): furono luo-
ghi di delizie e di caccia. ca-
stelh domestici. ville di campa
gna arncchite di t g'ardmi alia 
bologne.-e t o giardim di cam
pagna. Un carattere e comune e 
costante dal secolo XVI in poi: 
I'mteresse ver'm la campagna 
delle clas«i riominanti fa si che 
g.i in5eo"iamenti signorili non 
solo rispecchiano nello stile ar-
chnettonico e figuratuo un gusto 
assai aderente alia natura (assai 
funzionale e felice e 1'uso dei 
matenali. del cotto in ispecie) 
ma anche un concreto interesse 
per la proprieta temera e per 
l'agncoltura. La \illa. gia con 
i BentivogK). e meno feudo e 
piu un m^ediamento. per quanto 
di delizie e ben difeso. su un 
terreno agnco'o 

Cosi VUOI arch tetti:ra e pittu-
ra e \iio- i ciardini, nr.entre 
trasfenscono nella campagru 
I'ord.ne forma le t^pico. anche 
nel trattarr.ento del matenale. 
delia tradizione urbanistica di 
Bologna, adenscono alia realta 
tipca del temtorio agricolo e. 
in maniera originate, lo inter-
pretano e lo esaltano. Tale ca
rattere originate delle ville del 
Bo'ognese e sottolineato da Carlo 
Volpe nella sua introduzione: 
« Iji grande residenza signorile 
bolognese del XVII o del XVH1 
secolo e un centro. innestato or-
gan:camente. anzich6 orgogliosa 
mente isolato. nel tessuto econo-
mco sociale dell*amhiente rura 
le in cui viie e da cut trae una 
ragione matena'e e mo'ale. di 
e<;»sten7a e di espansione. 

t Cosi la vita dei camp] si rl-
f.ette. se pur fra cornici do 
rate e il candido stucco, nelle 
sale dove entro la ftnzione delle 
opere in figure, lumamta che vi 
agisce ha a.ssai meno il sapore 
dell'Arcadia irrealistica e un 
po' ipocnta sognata nelle grandi 
citta. e in cui. per converso. il 
ruiUco ha una nobilta architet-

tonica nflessa. partecipe di non 
so che grave poderoso carat
tere ». 

Sara che. per quanto si gin 
l'Eiirona. I'Emilia. I'E.nilia t ros-
sa >. come luogo di Ia\oro e di 
cultura dove fuomo mdunre ap 
proda a un gus'o della vita che 
e conqui«ta profonda e irrinun 
ciahile. sempre ad ogni ritorno 
appaga i sensi e accende i pen-
s;eri con la laica gioia di vi-
vere — a tal punto che il pro 
letario fin negli atU piu nunuti 
nvela piu gusto di vivere. piu 
cultura in sostanza. del piu sca-
tenato e strancco mdustnale 
nordista cui hanno detto che e 
un < europeo » ma non ha idea 
di quel che Europa signified e 
potrebbe anche siamficare dac-
capo —: sara anche per queMa 
suggest .one della terra e del 
lamb.ente sociale che il vo'iime 
dellarchitetto Cuppini e dela 
Matteucci a e sembrato la giu 
sta valonzzaz.one di uneredita 
artistxa certo borghese ma che 
appare come un impegno a tn> 
\are una dimensione umana del 
\nvere nella stessa struttura ca-
pialista e agrana. 

Ecco. chi avra la fortuna di 
sfogliare questo h'bro. non potra 
non uscire dalJ'au'ostrada per 
ritrovare quanto sulle pagine ha 
visto e che. fortunata mente. non 
e ancora un o\"\io e triMe ltine 
rano tunstico nel giro memora 
bile di chilometn che unisce gh 
abitati di Argslato. Bazzano 
BentnoglMJ. Bologna. Budno (il 
comp!es*o delle ville di Baena 
ro!a e una sintesi di tutte le 
epoche di vi;a della villa bo>& 
gnese e un no" anche delle 
er>erienze architettomche e di 
giardim). Calderara. Casa lee 
chio. Castello d'Argile. Castel 
franco Emilia. Castel Maggwre. 
Caste) S. Pietro. Castenaso. Cre 
spellano. Crevalcore. Granaro-
lo. Mar/abotto. Minerbio. Moli-
nella, Monte S. Pietro. Monte-

vegho. Ozzano. Pianoro. Poggio 
Renatico. Sala Bologne«e. San 
Giorgio di Piano. S. Giovanni 
in Persiceto. S. Lazzaro di Sa 
vena. S. Pietro in Casale. Sa^so 
Marconi. Vergato e Zola Pre 
dro<a. 

Dal castello di S Martino al 
castello di Bentivoglio con gli 
afTreschi delle «storie del pa
ne*: da Palazzo Rossi alia Pa-
lazzina della Viola con gli affre-
schi di Innocenzo da Imola; dal 
meravnglioso complesso di Mi
nerbio ai palazzi di Palata Pe-
poli e Galeazza Pepoli: dalla 
villa del Toiano al palazzo Bon-
compagni con gli afTreschi di 
Car'o Lodi e Antonio Ro««i: dal 
complesso di Villa Legnani alia 
sont:KKa ru-ticita della villa 
(fua^taviUani con le decorazioni 
di Orazio Samacchini. dalla de 
corati'i^ima villa Doodin- alia 
Leona con le cue <ceno di cac
cia e di pesca: dalla meravn 
ghosa 11-a Paleotta ^ dove Ce 
*are Baglione profu*e tutto il 
suo talento decorativo alia Gio 
vanmna sulle cui pareti forse 
corse veloce la mano del Guer-
cmo: da villa Monsignon con 
dipinti di Lionello Spada e Lu-
dovico Carracci a Villa Rossi di 
Medelana: dal superdecorato 
Palazzo Albergati a Palazzo 
RaUa e Palazzo Caprara: dal 
superbo complesso delle Vile 
Malvezzi co) Floriano e con il 
« Borgo Nuovo» alia viUa Ra-
nu7Zi Cospi: dal borgo e dal 
palazzo feudale di Selva Mai 
vezzi a villa Garagnam: da.la 
helhssima villa Sorra a Villa 
Bartolomasi alTrescaia con i se 
gm dello zodiaco dal grande 
Felice Giani: dalla villa Aldo 
vTandi con il teatnno settecen-
tesco alle ville Guerrim. Masotti. 
Aldini. alia neoclassica Herco 
lam. 

Dario Micacchi 

I « persuasori ccculti» hanno inventato 

un'ideologia per la caccia alle tredicesime 

Le sacre tavole del 
perfetto compratore 

La suggestion pubblicitaria si serve ora del linguaggio della sociologia 
e della psicopedagogia - Un catalogo e un test lanciati da un grande 
magazzino su scala nazionale • Come I'Unione commercianti di Milano 

ha programmato la «responsabile» spesa della tredicesima 

MILANO. dicembre 
La frenetica kermesse com

mercials per il drenaggio del
le tredicesime, sema tregua e 
in un convulso crescendo du-
rato quattro settimane, e or
mai conclusa: siamo al mo 
mento della verifica di questo 
Natale milanese. puntigliosa-
samente costruito dal marke
ting. Per stimolare la spesa 
il grande capitale commer-
dale $ ricorso ai servizi di 
una nutrita schiera di volga-
rizzatori ben intenzionati e di 
travisatori senza attenuanti, 
per nutrire sottilmente il com
pratore natalizio con le bucce 
della mela della conoscenza e 
della competenza, cosi da 
creargli Villusione di parted-
pare alia cultura semplice-
mente enmprando qualcosa. 

II complotto ha preso le SUP 
mosse dal pacato discorso a 
tre voci. Camera di Commer-
cio. Unione Commercianti e 
Assolombarda, che ha inve-
stito Vappetibile monte delle 
tredicesime del compito di 
confortare lo sviluppo della 
industria, minacciato dal re-
gresso delle esportazioni per 
i noli guai della sterlina e 
per quelli incombenti sul mar-
co e sul fiorino. II discorso 
c semplice e non privo di fa 
cili suggestioni: spetta ora al 
mercato interna snstenere i 
ritmi dello sviluppo indu 
striate affinche la momentanea 
recessione olandese e tedesca 
non abbiano conseguenze sul
la nostra convalescente eco-
nnmia che — come si dice — 
c in una delicata fase di 
espansione. 

L'Unione dei commercianti 
£ giunta a proporre il pre-
ventivo della responsabile 
spesa dei 110 miliardi delle 
tredicesime milanesi: 75 mi
liardi ai bent durevoli e semi-
durevoli (bisogna sgravare la 
ituiustria, soprattutto elettro-
meccanica e tessile. dagli 
stockaggi). 15 miliardi per i 
tradizionali peccatucci di go-
la, i rimanenti 20 miliardi in 
banca. 

Ma comprare non e soltan-
to un atto di responsabile 
partecipazione ai destini eco-
nomici della nazione: il di
scorso, iniziato dalle centrali 
economiche e imprenditoriali, 
c stato, in particolare. por
tato avanti dalla Rinascente-
Standa, che per Voccasione 
non ha propagandato i suoi 
prodotti. ma I'etica del com
pratore consapevole. 

La diffusione di una cul
tura. piit orecchiata che ef-
fettivamente acquisita, ha 
aperto nuovi orizzonti alia 
suggestione pubblicitaria: il 
persuasore occulto non feme 
la demifisticazione del socio-
logo, ma al contrario si serve 
del suo linguaggio per sosti-
tuire i crepitanti slogans, or
mai privi di forza di convin 
zione. 

Questa la chiave per com-
prendere le c tavole della 
nunva etica ». diffusa in 140 
mila copie (a Milano. a Ge-
nova. a Kapoli. a Cagliari e a 
Catania) dalla Rinascente. per 
aprire con i suoi potenziali 
clienli «un discorso con in
tent! pedagogici. autentica-
mente moralt. onde stabiltre 
un rapporto tra I'offerta e la 
suggestione. tra la suggestio
ne e il bisogno e il suo signi-
ficato di autentica rispovta a 
un momenta di vita >. Le ul-
time righe sono testualmente 
citate da una sorta di pro-
clama che affronta addirit-
tura una digressione sulle 
ore di fatica trasformate in 
mezzo di scambio. e ammic-
ca a Marcuse. quando accen-
na alia societa dei consumi, 
per concludere < che £ ormai 
necessario in psicologia. in 
pedagogia. in economia. in 
morale imparare a fare alia 
qente il predso discorso sul-
I'uso intelligente dei propri 
mezzi e delle proprie capacita 
di scelta ». 

Allegatt a questa «tavo!a 
morale > un ragwnalo cata 
logo dt qtocattoli e un test 
psicopedagogico per I'wdtvi-
duazione della personahta del 
ragazzo cui £ destinato il 
dono. 

II catalogo si apre con un 
breve saggio suU'infamia, le 
attivita ludiche e la funziane 
e t requisiti del giocattolo, 
come premessa ad una scelta 
suddivisa secondo le eta. Le 
tndicaziom sono mutuate dal 
piii recente dibaltito pedago-
gtco e in ptu puntt inceslono 
t gemtori della problemattca 
educaltva: ad esempio, le ar
mi (sono un mezzo dt sfogo 
delle tendenze aggressive o al 
contrario potenziano e esarpe 
rano laggressivita del fan 
chillo inducendolo all'esalta-
zione e non al rifiuto di va-
lori negativi quali la violenza 
e il bellicismo?). La decisio
ns € la responsabilitd dello 

acquisto di un revolver o un 
mitra spettano al clicnte; il 
catalogo, da parte sua, le re 
lega in un capital) a parte 

Gli elaborati della Rtna 
scente, allegati al catalogo, 
diffw.i nei riani abitati dalla 
piccola e media borghesia. 
sono in larga parte tornati 
debitamente compilati; per 
quanto ci e stato concesso dt 
curiosare tra le risposte. le 
donne si sono dimostrate par-
ticolarmente recettive al di
scorso: c assai evidente il 
loro desiderio di identificarsi 
con il modello tanto abilmente 
suggerito: non scervellata 
cliente ne impreparata mas 

Assegnati i premi '67 

«La cifladella di Assisi» 

A Guerreschi 
il premio 
di pittura 

I lavon della (iitina per I'as 
•>egnazione dei premi di pittura 
e scultura « I-a Cittadella di As
sist » sul tenia « Cnsto nella ci-
vilta delle niacchme» M sono 
conclusi stti7»i ravsetiiiazione dol 
1. premio 

I| secondo premio di lire mi 
milione 500 000 per foperj di 
scultura, e andato a f Cn->to nel 
na>tro tempo» di Salvatore 
(pseudommo di Salvatore Me.s 
sma). liciliano. che d.i molti 
anni opera a Venezia. II pre 
mio di pittura pure di L. 1.500 000 
e stato assegnato al c Cnsto 
"67 » di Giuseppe Guerreschi. che 
vive e lavora a Milano. 

II concorso. piu che per la ri-
spondenza a! tema. si e rive-
lato positivo per la moUeplicita 
delle tendenze e la qtiaJita dei 
partecipanti. 

MIW. ma donna moderna. in 
po.wssf) di noztoni di coo-
nomia. pedagogia. dieteti-
c<i. ccc. 

Creata una siffatla prcdi 
\po\iztnne. I'nvcr comprato it 
ticnmo inrece che Torse/lo. 
<{itcl dato elettrodomestica o 
U: camicm con qui'i rpqui.s'ili, 
c rifffiMfo un atto creativo. 
una preci^a scelta culturale. 

GU elaborati della Rina
scente hanno aruto anche un 
altro scopo; sondare lo stato 
dt matunta commcrcialp dt 
all mterlocutori. se il mass 
media, cioe. e finalmente 
pronto alle venditc su coin-
loan Sella rubrtcazione delle 
r».\;josf(» si da, infatti. grande 
unportan:a nlle nrdtnazinm 
appostc in calce alle scficde. 
che non erano state HI alcun 
modtt suggerite e snllecitate 
II cliente r<».so.sj conto da soln 
della inutilita di recarsi in 
una affollata filiate per acqut 
stare un nggetto canavciuta. 
attraverso il catalogo. in ogni 
suo dettaglio, ha pensato di 
ordinarlo per posta. Se un si 
mile comfyortamento. dallo 
sfoglio delle sdiede, risultera 
comune a molti, per il grande 
capitale cammerciale si apro 
no gli appetiti arizznnti delle 
vcndite su catalogo 

11 marketing si e quindt ser 
vita della grande fiera noto 
Ihia con un duplice scopo. 
trasfnrmnre o. put precisa 
mente. dare alle compere la 
f.sionamia di una pseudo seel 
to culturale. e saggiare se £ 
giunto il momenta di porsi 
concretamente il problema 
delle venditc su catalogo. un 
sistema che negli Stati Vnitt 
come nella Germania federa 
le ha messo in crisi, con un 
colossale volume d'affari in 
continua espansione, ogni al 
tra struttura distributiva. 

Wladimiro Greco 

EDITORIci£>RIUNITI 
Palmiro Togliatti OPERE 1 

1917-1926 
Opere di Togliatti in sei volumi 

A cura di Ernesto Ragionicn, pp 215 * 9)0. L 4 000 
Scrim, discorsi, document! politici di Togliatti, dal 1917 al 
1926: gli articoli sulI'Ordinc Nuovo. le rclazioni al Comin
tern tra J 1923 » il 1925. le lettere inviate a Gramsci e 
Scoccimarro durante il V Congresso della International* 
comunista 

Antonio Gramsci SCRITTI POLITICI 
A o in di Paolo Spriano. Gnndi antotogie. pp 930. L 5D00 

La piu ampia antologia degli articoli e saggi scritti d i 
Gramsci dal 1914 al 1926, curati c introdotti da uno dei 
piu valcnti studiosi gramsciani. 

Enzo Santarelli 

Storia del movimento e del regime 
fascista 

Doe rolumi u» tela con cofanctto. >2 tav f t. pp 1224. L 12 000 
Una Mona nuova del fascismo c dei suoi rapporti tra ITtalia 
e 1'Europa 

Nikolaj Suchanov 
Cronache della rivoluzione russa 

Due mlurni rtlcpju in xeU. pp 1 9fe0. L 12 000 
Un Lbro famoso. sempre citato c mai tradotto. La cronaci 
della nvoluzionc descritta giorno per giorno dall'interno. 
da uno dei suoi principal] protagonist! 

Le rivoluzioni in Europa 
I primi due volumi della Stona dcllc rivoluzioni del XX ia* 
colo. 1.200 pagine, 2.000 fotografie c canine, nlegfitura in 
balacron, f to 24 x 34 con sovracopcrta in carta patinata. 
L 7 500 ogni volume 

Manifest! della rivoluzione russa 
A rura di C Garrubba, G Girniino G Momanucci 

Quaranta manifest! in bianco e ncro e a colon nprodotti in 
grandezza naturale, L. 8.000 

C.iciclopedia moderna della donna 
A cura di Dina Berroni Jovinc 

Due volumi nlegati di 1.600 pagine. con 500 illiistrazioni 
c grafici, 100 pagine f . t . L 15 000 
La aeconda edizione di un'opera ptatica c nuova :he sosti-
tuisce per la donna una intera biblioteca 
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