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Passato coloniale e 
presente r ivoluzionario 

del l 'America la t ina 

Infranto con lottobre 
cubano un nuovo 
sistema colonialista 
Con i suoi «lineamenti di una storia della rivoluzione casfrista» Tutino offre la 
prima sinfesi organica della rivoluzione cubana • La «Storia dell'America Latina» 
di Halperin Donghi mette in luce come questa terra coloniale sia entrata, nel secolo 
scorso, nella storia « periferica» del capitalismo mondiale • Un continente soffo-

cato dalle oligarchie interne e dai monopoli americani 

Perch6 l'America Latina ha 
conquistato l'lndipendenza nel 
secolo scorso. e ciononostante ha 
conservato carattenstiche colo
nial:, o neocoioniali anti Utte-
ram? E' la sua storia qualcosa 
di marfitnale rispetto a quella 
del mondo e quali sono le vie 
per ll suo € reinsenmento » nella 
realta mondiale? Un tentativo di 
dare una risposta unitana a 
questi interrogate — senza tra 
dire la ncchezza di una realta 
multiforme e qualche volta ete-
rogenea — 6 dato dalla Storm 
dell'America latma (Emaudi, 
1968. pp. 486. L. 1.800) di Tulio 
Halperin Donghi. un giovane 
studioso argentino. II filo rosso 
che accompagna l'opera — dal-
1'impero dominato dalla Spagna, 
uno degli stati piu c arcaici i di 
Europa, al rivolgimento provo-
cato dalle lotte per l'indipenden 
za. che portano ad una nuova 
dominazione inglese (su cui vi 
sono pagine di novita). all'av-
vento nordamericano che instau-
ra un t sistema neocoloniale » — 
e la situazione coloniale in cui e 
vissuta e vive 1'Amenca I.atma. 
e che lascia tracce profonde 
su tutta la vicenda politico-so-
ciale. 

Capitalismo 
uperifericon 

Vi e alia base della ricerca la 
tesi di Mariategui. che analizzd 
con eccezionale acutezza i mo-
menti sallenti della storia latino-
americana. Si pu6 cosl compren-
dere come vista nel < quadro del
la storia mondiale la indipen-
denza sudamericana si presenta 
come decisa dalle neeessita dello 
sviluppo della civilta occidentale, 
o meglio capitalistica >. Per cui. 
come scriveva recentemente un 
altro giovane studioso, si assiste 
ad una sorta di paradosso: men-
tre per TEuropa l'indipendenza 
latino-americana e < un momen-
to della rivoluzione borghese. per 
TAmerica Latina I'uscire dalla 
orbtta imperiale spagnolo e l'en-
trare in contatto con 1'Europa 
non rappresentera rivoluzione 
alcuna. ma un semplice trasre-
rimento di forme di potere poli
tico. senza alcuna implicazione 
rivoluzionaria. Al contrario l'in
dipendenza politica dalla Spagna 
segnera l'inizio della dipendenza 
economica dall'Europa prima, e 
dagli USA poi». Per cui nel seco
lo scorso l'America latina entra-
va si nella storia del capitalismo 
mondiale. ma in quella « perife
rica >, con uno sviluppo che non 
solo lascia mtatte ma cerca il 
suo supporto in tutte le strutture 
arretrate. ereditate dai colonia-
lismo e dai feudalesimo (i si-
gnori della terra). Se Mariategui 
traeva da quest'analisi una se-
rie di ipotesi nvoluzionarie. co
me nsolutive del problema lati-
no-amencano. non sembra que-
sta essere la tesi dell'Halpenn 
Donghi. O meglio: qualche volta 
i nodi dell'analisi concreta si 
fanno cosi stringenti da mdurlo 
in tentauone, ma sempre con 
grande amarezza e nmpianto. 

Lautore coglie infatti le con-
traddmoni profonde della socie
ta latino amertcana. ne nntrac-
cia le radici nelle componenti 
interne (oligarchie) e esterne 
(impenalismo amencano); a 
da rapidi scorci della storia dei 
van paesi del subcontinente. che 
mostrano tl puntuale falhmento 
delle espenenze neoliberali. bor
ghese-radicali; si chiede perche 
mai non sorga un Nasser brasi 
liano. argentino. peruviano. che 
trovi una saldatura tra la ispjra-
none nationalists e una visione 
piu avanzata sul terreno sociale; 
comprende come dopo il 1958 
non siano piu difendibili le posi-
zioni di uomini come Betancourt. 
Haya de la Torre. Paz Estenso-
ro: vede il falhmento kennedia-
no e registra londata dei nuovi 
colpi di Stato mililan (non co-
ghendone forse pieoamente I 
compiti diverst da quelli tradi-
sonali del semplice gonlla). Ma 
quando amva al fondo della 
questione si chiede coo una certa 
ansia se csia necessaria una 
rivoluzione tanto radicale e pro-
forxia come quella cubana », per 
rompere U circolo vizioso in cui 
u dibatte l'America Latina. 

Esperienza 
originate 

In questo senso risulta affret-
tata. e non valutata in tutta la 
sua importanza contmentale, la 
analisi della rivoluzione cubana 
e dei suo) sviluppi. Questo tirru 
te. diciamo. ideale. accompagna 
to ad una sahente anahsi della 
difflcolta dei processi nvoluzio 
nan nel sub-continente. inducono 
l'autore ad una nota in parte 
pessimisttca sulla stabilizzazione 

' e sulla stabilita reazionaria in 
atto, anche se poi se ne nvela la 
prowisorieta, di fronte ai dram-
aauci problemJ della realta. At-

tento in modo particolare ai 
problemi economici, l'A. rischia, 
a noi pare, una schematizzazione 
della storia latino amencana, 
fondata sulle vicende economi-
che mternazionali. A scapito di 
un approfondimento degli avve-
nimenti politici. e di un esame 
altrettanto attento delle forze 
politiche e sociali. 

Interamente dedicato alia n-
voluzione cubana. alia sua sto
ria. passata e presente. e invece 
il libro di Saveno Tutino dai 
titolo L'Ottobre cubano, linea
menti di una storia della rivolu
zione caslrista (Etnaudi. 1968, 
pp. 414. L. 1.500). Tutino ci of
fre la prima sintesi organica de
gli avventmenti cubani, merite-
vole di questo nome. apparsa in 
Italia, e il lettore potra trovarvi 
una messe di notizie. rese tra 
l'altro assai vive da una prolun-
gata presenza a Cuba dell'A., 
come inviato del nostro giornale. 
Tutti gli elementi originali. speci
fic! e creativi deU'espenenza cu
bana. sono presenti e ncostruiti 
con grande franchezza: il pro-
fondo legame del movimento ca-
strista con la storia nazionale di 
Cuba, la sua individuazione 
di forme di lotta adeguate alia 
situazione cubana, U fatto che 
si sia avuta a Cuba una rivolu
zione socialista senza la guida 
della classe operaia e senza la 
direzione del partito comunista 
(problema che gia Togliatti, si 
ricordera, poneva nel 1956 come 
uno degli elementi di maggiore 
spicco nella realta dei paesi del 
«terzo mondo >) gli elementi 
pragmatici attraverso i quali si 
e approdati al marxismo, e ad 
uno sviluppo rivoluzionario. Tut-
to cid e visto bene, e ben inqua-
drato nella precedente storia po
litica cubana. Maggiore nlievo 
a noi pare perd dovesse essere 
dato anche ad altre condizioru 
speciflche — il particolare con-
testo internazionale. ad esempio 
— della rivoluzione cubana. 

La Terza 
Internazionale 

Assai ricco e il libro anche nel 
darct la Cuba rivoluzionaria. in 
stato d'assedio. con le mille dif-
ficolti dell'impresa: la lotta con-
tro la controrivoluzione, la co-
struzione del partito. Ie grandi 
campagne di elevamento delle 
capacita umane e dello sviluppo 
di una coscienza rivoluzionaria. 
che va oltre la presa del potere 
e che guarda al domani. Ci spia 
ce che manchi qui I'appassionan 
te dibattito. evidentemente non 
solo tecnico, nell'economia cu
bana che fu un elememo lmpor-
tante della vita cubana, alcuni 
anni orsono. Alcune pagine mol-
to belle rivdano le qualita 
giomalistiche dell'autore. laddo-
ve egli racconta. con testimo 
nianze raccolte e con una sua 
testimonianza diretta. da una 
parte la guerriglia sulla Sierra. 
e dallaltra i momenti piu vivi 
e drammatici delta recentissima 
storia cubana (Playa Giron. 
eccetera). 

Mono convmcente appare in
vece d tavoro di Tutino quando 
egli imposta la storia del movi 
mento rivoluzionario latino ame
ncano e tenta una sistemazione 
teorico-poliuca. calata nel pas
sato. oltreche nel presente. dei 
grandi problemi (anche teonci) 
sollevati dalla nvoluzione cuba
na. Alcune cadute appaiono qui 
evident! e ci urmteremo a nle-
vare le piu significative. In pn-
mo luogo non si pud ncostruire 
tutta la compiessa vicenda del 
modo coo cui la Terza Interna
zionale affrootd la questione co
loniale. praticamente sulla scorta 
di un solo saggio (quello di R. 
Schlesinger. pubblicato nell"ul
timo volume degli Annali). Si fa 
subito torto alia estrema vivaci-
ta. ricchezza e elasticita con cui 
rintemazionale si nusurd con 
questi problemi. soprattuUo nei 
pnrru anni della sua v.ta. Ne si 
possono ignorare le forze reali 
che diedero vita all'Intemazio-
nale. per valutare storicamente 
la portata e anche i limiti < geo-
grafici> in cui essa pote operare. 

In secondo luogo si dere osser-
vare che non e buon metodo sto-
rico giudicare I'lmpostazione 
strategica di alcum decenni fa. 
avendo 1'occhio ai problemi e 
alia situazione odserna L'identita 
dj fatto che l'A. stabilises tra 
il « fronte unico > prima e dopo 
il < frontismo * del VU Congres 
so (cui si attribuisce di fatto. e 
non si sa perche, I'ongine del 
browdensmo) e gli schieramenti 
politico-sociali che I'lnternaziona 
le preflgurava net paesi coloniali. 
l'assenza di una attenta valuta-
none della natura del confronto 
che si aveva altera con rimperia-
lismo (si* d*U'inUn» dai ain-

goli paesi colonizzati. sia per il 
meccanismo internazionale allora 
operante), e quindi del di verso 
modo con cui si poneva la que
stione nazionale. inducono Tutino 
ad un approccio semplificato e 
non storicamente preciso con 
questi problemi. 

Diverso certamente 6 il discor 
so se quella strategia immutata 
sopravvive. come talvolta e ac-
caduto e accade in taluni paesi 
del c terzo mondo ». con condi-
zioni. interne e mternazionali 
completamente diverse, sia sul 
terreno del modo con cui opera 
l'imperialismo, sia per quel che 
concerne la dinamica sociale dei 
paesi ex-coloniaii. Non ci pare 
che su tutti questi problemi sia
no stati scritti ancora studi defi-
nitivi, cosl come manca an
cora una valutazione stonca 
completa della visione strategica 
e della pratica della III Interna 
zionale nelle questioni coloniali. 
Si comprendono quindi le diflicol 
ta delKA. nel t sistemare» la 
questione. 

Romano Ledda Uno degli innumerevoli indlos che lasciano la Sierra inurbandosi miseramente a Lima 

I «pazzi in liberta» che uccidono rivelano le gravi carenze del nostro sistema psichiatrico 

S0L0 SALVAND0 IL PAZZ0 
si difende la comunita 
Si« l iquida»i l paziente dall'istituto psichiatrico e lo si lascia privo di assistenza e di guida nella 
fase, difficile per lui e a volte rischiosa per gli aliri, del reinserimento nella societa - Gli errori 
che vengono dalla protezione paternalistica e autoritaria del«folle » in famiglia e nei luoghi di lavoro 

Degenli di un os pedato psichiatrico portati in visifa alio zoo 

Ancora una volta. a fine luglio. 
un ammalato di mente dimesso 
da un ospedale psichiatrico Mi
lanese. ha ucciso. II caso del-
Vuomo che a Sesto San Giovanni 
ha infierito sul padre, ha subito 
scatenato una campagna di 
stampa — di sapore oscurantista 
e medioevale — contro i « pazzi 
in hberta » che per la sua oros-
solamtd e ottusitd provoca solo 
indignanone e apparXiene al 
campo del p:u becero qualun-
quismo. 

Es'iste perd un'altra posizione. 
certamente meno ottusa. ma an
cora molto superfidale. Sono i 
fatalisti che affermano che certi 
< rischi > sono lo scotto che la 
societa dere pagare perchi si 
possano realizzare delle vere 
radicali riforme aWinterno deUe 
tetituzioni psichiatriche: doe t 
rischi deUe furie omicide. dei 
raptus imprevedibili ed incon-
troQabUi dei < pazzi % in libertd. 
E forse ci sarebbe qualcosa di 
veto in questa affermazione (in 
quanto ogni rinnovamento non 
si pud ottenere senza sacrifici) 
se fossimo in una prospettiva d\ 
riitrutturazione reale della vita 
deoli otpedali psichiatrici. 

Poi. passata Vondata emotiva. 
si scopre inrece che tutto rima-
ne fermo come prima che ad 
un vaao mtendimento di rinno-
ramento. non fa teguito alcuna 
concreta operazione di trasfor 
maziane. che nei c manicomi * 
si fa pochissimo per ridurre U 
rischio a cui si espone la socie
ta; per cut romlcidio di en paz-
to nan diventa un atto isoiato. 
mm t la logica conclusion* di un 

concatenarsi di cause che tro-
vano la loro radice nel sistema 
psichiatrico. arca'ico. incancre-
nilo ed inadeguato a garantne 
la piu elementare forma di assi
stenza in vista di un recupero 
socio-professionale deW amma
lato. 
Come e, infatti. che in un ma-

mcomio si prepara Vammalato 
al ritorno neUa societa. ad un 
suo adegvato inserimento nelle 
strutture sociali, familiari e 
professionali che costitaiscono le 
dimensions aWinterno deUe quali 
opera una persona normale? 

Vammalato che ha una fami
glia ed un lavoro. sembrerebbe 
avrantaggiato e non presentare 
grossi problemi di inserrmento 
dopo u* ricorero, in quanto ha 
alle sue spaUe un sistema di 
protezione e di sicurezza di base 
che gli garantisce la sopravvi-
venza in ogni caso. Invece spes-
so accade che sono proprio gli 
ambienti familiari e di lavoro t 
responsabUi deU'esplosione del 
disturbo che conduce rindividuo 
in manicomio. E allora perchi 
nportarlo neUe stesse condizioni 
familiari e lavorative senza pri 
ma modificarie? Se infatti appar-
tiene ad una famiglia molto sen 
iibile alle norme di comporta 
mento del gruppo sociale di ap 
partenenza questa o si stntird 
schiacciata dalTdbbrobrio di an 
noverare un < pazzo» nt\ pro 
prio albero genealogico. per cui 
facilmente assume atteggiamenti 
di rifiuto o di misconoscimento. 
oppure accetteri, da (mono en-
stiana. (I c sacriflcio > ed aBora 
prevale a ttnUmento (ft prote

zione. riguardo e sollecitudine 
nei confronti del dimesso. 

Se I'azienda in cui Vammalato 
lavora & ottusa o retriva pud 
accadere che egli venga licen-
ziato; se invece e moderna e 
paternalista si pud verificare 
che rindividuo venga messo in 
uno dei « cosiddetti » reparti pro-
tetti. senza nessun criteno tera-
peutico. in virtu del pregiudizio 
che una persona che e stata m 
ospedale psichiatrico anche per 
una leggera forma di esaun-
mento nervoso, e pericoiosa e 
che quindi e opportune per il suo 
bene e quello degli altri isotarlo. 
Entrambi i provvedimenti non 
risolvono il problema del recu
pero deU'ammalato. D'altronde. 
in quasi tutti gli ospedali psi
chiatrici italiani. manca un ser-
vizio di orientamento socio-pro
fessionale. con personale prepa-
rata per questo specifico compi-
to. in modo che alia fine di ogni 
ricovero. dopo Tanalisi preven
tive delle forze sociali, psicolo-

aiche. economiche che agiscono 
nel contesto ambientale del pa 
ziente. si possa diagnosticare il 
tipo di ambiente sociale da fre-
quentare ed H lavoro piu idoneo 

Vammalato. invece. che e pri-
rafo di ogni struttura famil'iare 
e professionale, e quello che 
maggiormente mette alio sco-
oerto le incongruenze e le con-
traddizioni del sistema psichia-
trirtt italiano. AWinterno scarse 
sono le possibUitd che gli venga 
fornita una qualifica professio
nale adeguata alio sviluppo tec-
nologico tale da inserirlo in ma-
niera ottimale in una unito di 

lavoro; la terapia occupazionale 
si riduce. nella maggior parte 
dei cast, a pochi lavori di giar-
dtnaggio. ceramica, nei servizi 
generali dell'ospedale; prevale 
insomma una visione del mondo 
ancora artigianale ed arcaica. 
Manca infatti un approccio squt 
sitamente scientifico al problema 
della terapia occupazionale; ep-
pure ogqi la ricerca operativa 
applicata alia programmazione 
psichtatnea permelterebbe di in-
dividuare i centri di diffusione 
della malattta. di analizzare le 
caratteristiche professionali di 
tutta la popolazione psichialnca, 
di prevedere gli indici di svilup 
po e di conseguenza di predi-
sporre una serie di strumenti 
organizzatici. in funzione della 
vera realta, per un concreta re
cupero sociale e professionale. 

AU'esterno invece non esiste. 
oppure & inefficiente, tutta una 
rete di strutture assistenziali 
alle quali Vammalato si possa 
appoggiare una volta dimesso; 
appena fuori ospedale egli si 
trova a cozzare. nella ricerca di 
un lavoro e di un ambiente pro
prio. in una barriera insormon-
tabile. 

In questo stato di cose dove 
prevalgono insicurezza ed insta 
bilitd affettiva. fragilita di rap-
porti umani. declassamento pro
fessionale ed isolamento sociale 
non fa meraviglia se un amma
lato di mente manifesto rovino-
samente la sua aagressrmtA sot-
to forma di compqrtamento vio-
lento o delinquenziale. • 

Giuseppe De Luce 

Un agile racconto 

di Giorgio De Maria 

La difficile 
arte di 
essere 
contro 

L'ambiente della To
rino sabauda e della 
FIAT - L'eroe fugge il 

giorno delle nozze 

II problema dell'eversio-
ne, del gesto radicale nei 
confronti di un ambiente 
neocapitalistico, autorita-
rio e repressivo costituisce 
il motivo dominante del 
racconto dl Giorgio De Ma
ria — critico teatrale, sag-
gista, drammaturgo torine-
se — (/ trasgressionisti, 
pp. 130, Mondadori, lire 
1300). 

L'ambiente in cui si muo-
ve l'eroe (o antieroe che 
sia) dei Trasgressionisti e 
Torino. La Torino sabau
da come quella della Fiat, 
assunta a motivo simbolico 
e polemico del suo discor-
so. Abitudini, convenzioni. 
riti, obblighi sociali, ipo-
crisie, tutto viene fuso da 
De Maria in un impasto 
eterogeneo per farlo ogget-
to ora del proprio risenti-
mento, ora di rimontanto 
affetto, poi ancora di insof-
ferenza, di fastidio. di av-
versione inconciliabile fino 
al gesto ultimo, l'eversione, 
la frantumazione della sfs 
ra delle schiavitu pubbliche 
e degli affetti domestici. 

Nel libro il « fatto » pren-
de corpo con bella progres
s i o n prima attraverso pp-
regrinazioni insensate del 
protagonista nelle strade, 
nelle piazze e nei caffe del
la Torino piu nota, poi at
traverso la galleria dei 
personaggi complementari 
(la fidanzata Liliana, i ge 
nitori, i suoceri, l'amico 
Silvio) e. infine, attraverso 
la topografia e i tipi eso-
terici (Bingo, il Maestro, e 
tutti i suoi dlscepoli «tra-
sgressionisti») dei vecchi 
quartieri in decadimento. 

II « fatto », per la verita 
non e gran che: un impie-
gato ormai saturo della 
noia, della vita insulsa di 
ogni giorno scopre, quasi 
per caso (ma certo e'e aria 
di «predestinazione» in 
tutto cib) che e'e un modo 
per uscire dalla comune, e 
senza turbare troppo il 
proprio treno di vita, cioe 
u trasgredire». Fare ogni 
tanto qualcosa contro il 
corrente tran-tran (non la-
sciarsi intimidire dai vigi-
li, guardare risolutamen-
te negli occhi una persona 
per un quarto d'ora, ecc.) 
tanto da raggiungere, con 
l'esercizio continuo, quella 
scioltezza che permetta di 
muoversi, pure in quell'uni-
verso di noia e di confor-
mismo che e la sua simbo-
lica Torino, come se si fos
se venuti al mondo un atti-
mo prima, mondi da ogni 
peccato e al tempo stesso 
disposti e disponibili a cor-
rere ogni osata awentura. 

II a trasgressionista » per 
divenire tale dovra, in cer
to modo, affrontare una 
prova, quel che nel libro 
vien detto il Grande Sal-
to, e l'eroe, appunto, di 
questo racconto, dopo la 
debita iniziazione, decide 
che l'occasione migliore al
io scopo e di involarsi p r o 
prio il giorno in cui do 
vrebbe sposarsi. Dopo un 
breve ma periglioso viag 
gio sino a Cirie il nostro, 
dunque, infrange la barrie
ra e trascorsa una succes-
siva aquarantena* di sei 
mesi, pub riprendere — or-
m a i « trasgressionista » 
consacrato — la propria 
vita nel mondo. 

La differenza nell'esisten-
za del «neo-trasgressioni-
sta» e che ora egli e de-
positario di una xenergia 
negativa» che in potenza 
pub, solidarmente con gli 
altri « trasgressionisti» a 
gire eversivamente contro 
il sistema. La morale non 
va al di la di questo ed 
e percid che il messaggio 
di De Maria pub suonare 
ostico e velleitario. Tutta-
via non conta tanto in que
sto libro la vicenda, quan 
to l'evocazione di certi 
stati d'animo d'insofferen 
za, di disagio, d'insicurez-
za cui De Maria riesce a 
dar corpo fino a contagia 
re chi legge di quella par
ticolare inquietudlne che 
induce a interrogarsi, a ri-
pensare in termini proble
matic! anche 1 casi contin
gent! della nostra quoti
dian! ta. 

Sauro Borelli 
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CAMPAGNA PER LA 
LETTURA MARXISTA 

25 luglio - 25 settembre 
In occasione della Campagna per la stampa co
munista I'Unita promuove in collaborazione con 
la Casa Editrice del partito, una Campagna per 
la lettura marxista. Chi acquistera uno o piu 
pacchi-librt, nel periodo 25 luglio 25 settembre, 
usufruira di particolari facilitazioni. 

1. TOGLIATTI 
TogliatH 

Togliatti 

Tbgliatti 

TogliatH 

II partito L 

L'emancipazione femminile • 

Sul movimento operaio 
internazionale • 

Comunisti e cattolici • 

750 

500 

1.000 

250 

L. 2.500 

PREZZO DEL PACCOLIBRI L. 1.250 

2. ANTIFASCISMO 
Amendola 

Gervl 

Longo 

Massola 

Battaglia 
Garritano 

PREZZO 

Antifascismo, comuni-
smo. Resistenza 

1 miei 7 figli 

Un popolo alia macchia 

Marzo 1943 ore 10 

Breve storia della 
Resistenza Italians 

DEL PACCOLIBRI L. 

L 2.000 

o 500 

o 1.000 

> 500 

•> 800 

L. 4.800 

2.500 

3. SECONDA GUERRA 
MONDIALE 

Ciuikov La battaglia 
di Stalingrado 

Pope! I carri 
avanzano all'ovest 

MajskI) Perche scoppio la secon-
ua guerra mondiale? 

Johnson La storia 
de) dottor Sorge 

3.000 

2.800 

3.800 

2.000 

L 11.600 

PREZZO DEL PACCOLIBRI L. 6.000 

De Cisneros 
Ibarrur) 

Puccini 

4. SPAGNA 
Cielo rosso di Spagna 
Memorie 
di una rivoluzionaria 
Romancero della 
Resistenza spagnola 

L. 2.500 

3.000 

1.800 

L 7.300 

PREZZO DEI PACCOLIBRI L. 3.500 

5. TERZO MONDO 
Lambert 

Picardo 
Cabieses 

L'America latina 
Santo Domingo 
Venezuela O.K. 

Le Thahn Khol Storia del 
sud-est asiatico 

L 1.800 

> 1.500 

» 900 

» 600 

L. 4.800 

PREZZO DEL PACCOLIBRI L 2.500 

6. STATI UNITI 
Burns 

Sauvage 

Corsini 

La crisi della demo-
crazia americana 

Chi ha ucciso 
H Presidente? 

L'America 
del dissenso 

L* 3.000 

• 2.800 

• 1.500 

L. 7.300 

PREZZO DEL PACCOLIBRI L. 3.500 

CAMPAGNA PER LA 
LETTURA MARXISTA 
Per I'acquisto di uno o piu pacchi inviare l'in> 
porto a mezzo vaglia o assegno di conto cor* 
rente postale (n. 1/889) intestato a: Editori Riu
niti, viale Regina Margherita 290 • Roma 00198 
scrivendo nello spazio riservato il numero e il 
titolo del pacco scelto. Se si desidera ricevere 
il pacco contrassegno a domicilio, riempire il 
modulo qui sotto stampato e inviarlo agli Edi
tori Riuniti in busta chiusa o incollato su car-
totina postale. II pagamento awerra alia con-
segna. 

Nome 

Cognomo 

Indirttro completo 

w. e tttola del pacco 


