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La scienza del la citta 

Riscopriremo la natura 
con le citta - territorio i < 

Nella cittaterrilorio il polmone del vero riposo — Le localita marine e montane sono al limite del congestio-
namenfo — Le acque inquinale — II territorio italiano di pianura e gia occupato in media da 700 abitanti per 
chilometro quadrato — E' necessario differenziare le localita per il lurismo a lungo periodo dalle aree per il 
week-end che devono essere proiezioni dei centri urbani nella natura — Oggi il lurismo e ridotto a fuga dalle citta 
Solo venti italianl su cento 

vanno in vacanza durante le 
forie. Eppure 11 clttadino im-
prevldente che non ha preno-
tato con due o tre mesl dl 
antlclpo 11 proprio soggiorno 
al montl e al mare, In agosto 
non trova piu un buco dove 
rifugiarsl per sfugglre alia ca-
nicola dolle citta. Tutto esau-
rlto non soltanto a Rapallo o 
a Ricclone, a Cortina o a 
Courmayeur, ma anche sui la-
ghl del Nord o nei centri co-
stleri dolla Campania o delta 
Calabria. 

Quella che stlamo percorren-
do 6 una strada senza sboc-
chl. Si potranno raddoppla-
re le autostrade, ' aumentare 
gli alberghi e le attrezzature 
turlstiche, non faremmo altro 
che aggiungeie caos al caos. 
II territorio «utile» italiano 
(quello pianegRiante) e gia oc
cupato in media da 700 abi
tanti per chilometro quadra
to: una delle densita piu ele
vate del nostro pianeta. Con-
tinuare a riempire questo ter
ritorio di per se e un fatto 
rriminoso; procedere pol con 
il sistema attuale 6 addirittu-
ra suicida. 

E non e solo una questione 
di dlsordine. Le conseguenze 
si fanno sempre piu gravi: an
che il mare, oltre ai laghl e al 
fiumi, sta diventando sempre 
piu inquinato da fognature e 
scarichi industrial!. Si denun-
ciano sulla riviera ligure mol-
ti cast di bambini che dopo 

• il bagno lamentano eruzioni 
cutanee prolungate; e non 
si sa ancora quali ne possa-
no essere le conseguenze nel 
tempo. 

Le condizlonl attuali per lo 
svolgimento dell'attivita turi-
stica sono le peggiorl possiblli. 
Concentramento delle vacanze 
in un periodo molto breve 
dell'anno con la punt a massl-
ma a Ferragosto, congestiona-
mento di alcune localita turl
stiche di piu facile accessibi-
Hta e, per oontro, sperpero 
del territorio in una miriade 
dl lnsediamenti disseminati — 
chilometri di casette in fila 
— lungo le coste a rompere 
lrrimediabilmente la continui
ty del rapporto mare-natura. 

n probleroa dello scagliona-
mento delle ferie durante Tan-
no mette in causa esigenze in
dustrial!, esigenze scolastiche 
c meriterebbe un dlscorso a 
parte. 

I principall ostacoll da ri-
muovere sono di ordine pa-
dronale e di calendario scola-
stico. Nell'economia dell'argo-
mento che stiamo trattando cl 
interessa perb accennare ad 
una delle ragioni non seconda-
rie del fenomeno di concentra
mento delle ferie nei mesi di 
luglio-agosto e cioe il bisogno 
di fuggire dalle citta inabitabi-
li nei period! di maggiore 
caldo. 

E ' soprattutto questo turi-
smo « di fuga » che caratteriz-
za le uscite in massa dalle 
citta a fine settimana, che 
costringe a lunghe intermina-
bill code di macchine pur di 
conquistare poche ore dl re-
frigerio. un breve contatto con 
la natura. 

Ecco che 11 principale accu-
sato e dunque prima di tutto 
la citta. come si va sempre 
piu configurando: la citta fat-
ta solo di cemento, senza ver-
de. senza attrezzature per il 
riposo e lo svago; la citta con 
il traffico, il rumore e l'aria 
inquinata; la citta brutta, mo-
notona, senza nulla da scoprl-
re. SI delinea la necessita di 
differenziare le localita per il 
vero turismo — vacanza dl 
lungo^ periodo — dalle aree 
per il breve periodo di fine 
settimana, aree che devono es
sere quanto piu vicine possi-
bile alia citta, devono essere 
la citta stessa, la citta-ter-
ritorio. La citta con i parchi 
e le piscine, che si espande 
nel territorio con un alter-
narsi di lnsediamenti e di zo
ne di natura plena, di bo-
schi e di specchi d'acqua, di 
attrezzature per lo sport e 
per il tempo libero. 

Ecco che la pianificazione 
turistica del territorio naziona-
le p&rte dalla ristrutturazio-
ne dei tessuti urbani, delle 
aroe metropolitane, per esten-
dersi a seconda dei livelli e 
delle esigenre della domanda 
tunstica. Pianificazione che 
sulla base delle nuove dimen-
sioni del turismo di massa 
realizzi ad un tempo il decen-
tramento delle localita oggi 
sovraffollate e il coagulo de-
gli interventi disseminati e di-
spersivi. Imponga la valoriz-
zazione delle infinite zone di 
bellezze naturali ed artistiche 
del nostro paese depresse e 
misconosciute da una miope 
pohtica delle infrastrutture, 
una pohtica che ha puntato 
tutto suile autostrade e niente 
sulla rete minore capillare. 

Ci6 determinerebbe nel tem
po anche una qualificazione 
sempre maggiore della do
manda turistica, non piu scel-
ta obbligata per fuggire dal
le citta. ma ricerca autonoma 
delle occasioni piu diverse. 
Alia scoperta di un territorio 
nazionale disponibile per il 
riposo e la vacanza, senza so-
luzione di continuita dagli spa-
zl urbani nei quali viviamo 
tut t* I*anno sino alle sperdu-
te isolette del Meditarraneo. 

Novella Sanson! 

ROMA: una domenica d'agesto sulla via del mare 

Balla Carra Russolo e Severmi 

alia XXXIV Biennale 

I futuristi 
e l'eredita 

impressionista 
VENEZ1A. 14 - E' stata 

aperta al pubblico la mastra 
dedicata a quattro dei pro 
tagonisti del pnmo futunsrno 
italiano — Giacomo Balla \ 
Carlo Carra, Gino Seven- • 
ni e Luigi Russo'o — orga ' 
nizzata dalla Biennale 

Ciascuno dei quattro arti ' 
sti e rappresentato da un 
gruppo di opere. tali da con , 
figurare lo svolgimento ar- . 
tLstico negli anm dal 1910 a) 
1916 circa. 

La mo-itra mtende puntua 
lizzare i temi e i modi della 
ricerca dei pnmi anm del 
movimento futunsta, coglien 
dcfie U proccsso nelle ope*<? 
piu significative: nelle quali 
si impone. per esempio. U 
tema del movimento, basa-
to da Balla, nei suoi dipin-
ti del 1912, sulTaccorKimento 
otfcico della ripetizione. 

La media7ione stonca di 
qucsta assunzione fu certa 
mente per Balla (come per 
Carra. Russolo e Sevenm. 
e a difTerenza di Boccictu, 
che aveva guardato soprat
tutto alia scultura greca e. 
in particolare. alia « Vitto 
ria > di Samotracia) I'im 
pressionismo. nel quale si 
era ripresentato dopo tanti 
secoii il problema della luce 
e del movimento. 

Da parte loro, Sevenm. 
Carra e Russolo furono in 
vano modo — secondo gli 
esperti — dalla parte di 
Boccioni. alia ricerca di una 
persistenza di immagini nel-
1'occhio e di contenuti nella , 
coscienza e cioe di una f si
multaneity ». 

N6 e test l mom anza. per 
esempio. il manifesto di Se 
venni del 1913 («Noi vo-
gliamo nnchiudere l'universo 
neH'opera d'arte. Gli ogget-
ti non esistono piu i) . che g!a 
consente particolan approd' 
plastici Carra. dal canto suo 
— come dis=e — cerco « non 
di rarefare e depurare la 
sensazione. ma di eondensar-
ia, in molte-plicita di spes-
son, quasi a trattenere !e 
qualita sensibili > dal die la 
teorizzaztone delle < sensa-
zioni nate dai suom. dai ru-
mori. dagli odon >. del suo 
manifesto, del 1913 Purtrop-

Autoritratto di Balla 

po scarsa per una valutaz:o-
ne compiuta — a dire degh 
e->perti — la produztone di 
RILSSO'O si colloca in forme 
aperte e diversamente tri-
butane, ncercando la «si-
multaneita » come smtesi del 
la memona. avvicinandost 
alia * musica polisensitiva > 
di Carra. e soffermandosi in 
ncerclio sulla musica, dove 
il rumore. mclagato come in-
ne.sto di realta nell'arte, cor-
risponde da un lato alle ono-
m<ito;>ee di Minne'ti dall'al 
tro a! polimatensrno di Boc 
cioni 

La ricerca di Balla. inve 
ce. fu del tutto in.iipcndente. 
come mostrano le «compe-
netraziom iridescent! » dip.n-
tc fra il 1912 e il 1914 e le 
altre opere eseguite fino al
ia messa 'n scena ( p r o s t a 
ta nel 1915 ed eseauita nel 
1917) di « Fuoco d'artiflcio » 
di Strawinsky. 

Di Balla sono esposti alia 
mostra della Biennale 30 di-
pinti. taivolta incomiciati dal 
I'autore. alcune ricostruzio-
ni (di ottoni cromati. di fiorl 
futuristi) esegmte da Dino 
Gavina. un cornples^o plasti 
co colorato di linee for/e (a 
cura di tJbaldo Franci) e. 
iroltre. una ncastruzione pla 
stico-audio-cinetica luminosa 
di « Fuoco d'artificio » per la 
musica di Strawinsky e i 
P.illetti Russi di Diachilev. 
a cura di Elio Marchegiani 
e Paolo Melodia. Carra e 
rappresentato da sette opere, 
Sevenm da 15 opere e Rus
solo da cinque. 

Pubblicati dagli Editori Riuniti i manifesti dell'« Atelier populaire » 

LIMMA CINAIIONE PROLETARY 
SUIMURIDEL MAGGIO PARIGINO 

« II vento s'alza. Bisogna tentare di vivere » — II collettivo dell 'Ecole des Beaux Ar ts 

Nuovo legame fra artisti e lavoratori — Un discorso ricco e stimolante 

Ecco nella folo qui sopra • in quella accanto due 
signiflcativi manifesti del collettlve studentesco dell'EccIt 
des Beaux Arts di Parigi realizzati durante le esaltanti gier-
nate della « rivelmione di magglo ». Un© di essi dice: « Potere 
popolare»; 1'altro: • Andremo fine in fonde». Entrambi testi-
montane la volenti di letta, il desiderlo di Istituire un pre-
fondo e organico legame con il proletariate francese, la carica 
anticapitallstica che animane gli student!. Sono duecentocln-
quanta I manifesti stampeti, dopo ample e appassionato dl-
KHMienl M I claacune del beoettl, del glevanl detl'Eceie perigina. 

Andare, oggi, al fondo degli 
avvemmenti della rivolta di 
maggio a Parigi, comprender-
li, e comptto non solo del mo
vimento operaio e studentesco 
francese, ma di tutto il movi
mento operaio europeo occi-
dentale; e nell'abbondama di 
pubblicistica di consumo che, 
sull'argomento, abbiamo a di-
spos'izione nel nostro paese e 
difficile discernere i centri-
buti sen. Va sottolineato quin-
di il valore politico e cultura-
le di un volumetto pubblicato 
dagli Editori Riuniti Manifesti 
della rivolta di maggio. 

// volumetto. uscito nella se 
rie li punto con tl numero 
undid (100 pagine, 600 lire), 
porta nella prima pagina una 
c struggente » frase di Ernesto 
Che Guevara: « Bisogna tndu-
rirst senza mat rinunciare al
ia propria tenerezza» ed un 
«celebre verso» dt Faul Va-
lery: * II vento s'alza. Biso
gna tentare di vivere*. Ad 
una breve tntroduzione cntt-
ca di Augusto Pancaldi, corri-
spondente deMTJnita da Pari
gi, segue una utile nota del 
curatore, quindi le riproduzio-
ni di 64 manifesti prodotti in 
gran parte dal collettivo degli 
studenti occupanti VEcole des 
Beaux Arts, (Atelier populai
re) , altn da pittori di varie 
nazionalita che hanno vissuto 
le giornate del maggio. Inftne 
alcune pagine di slogans strap-
pati alle ptetre di Parigi pri
ma che renlssero cancellatL 

Le giornate di maggio sono 
state le bamcate al Quartiere 
Latino e le fabbnche occupa-
te, ma sono state anche le 
giornate della * presa del pote
re da parte deWtmmagtnazio-
ne > ftnalmente liberata dal 
gngiore autontario del regime 
e dal tran-tran burocratico. 
Sono state la fioritura di 
idee ed anche dt postztoni poli-
tiche, di prese di coscienza, 
di mvenziom immaginative. dt 
impegno culturale. 

A questo proposito Augusto 
Pancaldi dice giustamente nel-
ltntroduzione che c uno degli 
aspetti o dei fruttt piu singo-
lart (e meno caduchi, nono-
stante gli tmbianchtni del re
gime) della " rivoluztone di 
maggio" e stata I'esplosione 
tmmaginativa tradottasi sui 
muri delle facolta occupate 
dagli studenti prima tn slo
gans scrittl a vernice, a in-
chiostro, a matita, poi in ma
nifesti prodotti daU'AteUer po-
Sulalre come expression* di li-

trta conuttativa, di deitun-

cta, dt attacco aggresstvo e pro-
vocatorto contro tl potere, la 
societa borghese, o tn appog-
gio alle lotte operate ». 

L'Ateller populaire e il col
lettivo degli studenti che han
no occupato dopo tl 14 maggio 
VEcole des Beaux Arts. Esst 
discutono un fatto, un proble
ma, una iniztativa; cotano e si 
mettono al lavoro. Nascono 
bozzetti che vengono nuova-
mente discussi, quello appro-
vato tnene stampato e diffusa. 
Cosl sono nati circa 250 ma
nifesti. In essi si nnvengono 
le tracce di scuole come la 
messicana e la russa (la ma-
jakovskiana in particolare) e 
della cultura francese, ma so
prattutto in essi si rinviene il 
rapporto stretto, interamente 
vissuto. tra arte e lotta nvo-
luztonarta, la passione pohti
ca, la partecipazione. 

Precisiamo — si legge nel 
manifesto affisso al portone 
dell'Ecole des Beaux Arts il 
14 maggio sotto tl titolo Ate
lier populaire, oui. Atelier Bur-
geois non — che un piu so-
lido legame tra Vartista e le 
altre categoric di lavoratori 
non pub realizzarsi con I'im-
piego di tecniche moderne. 

ma soltanto con I'apertura del 
mondo dell'arttsta at problemt 
degli altn lavoratori, cioe al-
la realta stonca del mondo 
in cut vixnamo». 

tl volumetto cosl nsulta una 
sollecttaztone a un discorso 
piu approfondtto sui movimen
to studentesco francese, suite 
giornate dt maggio, sui movi
mento studentesco in genera
te, rispetto a quello che e sta-
to fatto dalle organizzaziont 
del movimento operaio france
se e non solo francese. La 
pubblicazione dei Manifesti 
della rivolta di maggio, e un 
contnbuto alio svtluppo di 
questa analisi, e lo e tanto 
piu se lo inquadnamo nel giu-
dtzto generate che I'ulttmo Co
mitate Centrale del PCI ha 
dato del movimento studente
sco e nel modo con tl quale U 
partito si pone net sum con 
fronti * che e un modo — ha 
detto Luigi Longo — aperto 
alia sua comprensione e alia 
accettazione delle sue istanze 
dt fondo di rinnovamento, tl 
solo modo possibile e conce-
ptbile, del resto. per un par
tito riroluzionano.- ». 

Guido Bimbi 

L'odissea di due intelleltuali messicani 

Disperato appello 

da un car cere 

del Guatemala 
Due drammatiche lettere al nostro giornale 

Dal campo di concentramen
to di Pavon, in Guatemala, 
due detcnuti politici. il pitto-
re Carlos Jurado e il profes-
sore universitario di economia 
Carlos Perzabal. entrambi 
messicani, sono riusciti a in 
viarci. attraverso comuni ami-
ci italiani. una lettera dram 
matica. 

Nella lettera, i due intellet 
tuali messicani narrano come 
furono arrestati presso la 
frontiera fra i due paesi. in 
un luotfo detto < El Cable >, 
nella zona chiamata « La Me 
silla >. da clementi deH'cser-
cito guatemaltcco. mentre 
erano in viaggio turistico di-
retti al Salvador e all'Hon-
duras; e come furono poi tra-
sferifci in altro luogo detto 
« Buenos Aires » e qui sotto-
posti a torture flsiche e mo 
rali, e quindi nuovamonte tra 
sferiti nella sede del secondo 
eorpo di poli/ia e infine nel 
campo di concntrampnto, sot 
to la falsa accusa di aver 
difTuso * propaganda sovver-
siva > nella capitate Nel cam 
po. « le condir'oni di vita dei 
reclusi e le violen/e che li 
colpiscono sono raccapriccian 
ti >. dice la lettera. I Hue in-
tellettuali, sottoposti ad un 
processo «che il governo 
guatemaltcco deliberatamente 
manda per le lunghe», Ian 
ciano un disperato appello 
per far conoscere la loro 
odissea e per invocare l'aiuto 
delle persone oneste. 

La lettera reca la data: 
i luglio 19fiB >. In una lettera 
successiva fatta uscir clan 
destinamentr dal camno. i duo 
intellettuali parlano di un ten 
tativo di assassinio perpetra-
to dai secontiini a loro dan.no 
e rinnovano l'appello con pa 
role ancora piu disperato. 

Lercaro 
legato 

pontificio 
a Bogota 

CITTA' DEL VATICANO. 14 
Paolo VI ricevera domani il 

cardmale Lercaro. che parte sa-
bato prossimo per Bogota, dove 
seguira. in qualita di legato 
pontificio. i lavori del Congresso 
eucaristico. 

Nella lettera ufTlciale di no-
mina del cardinale a legnto pon 
tificio a latere in questa occa-
sione, il Papa spiega fra 1'altro 
che essa mira ad assicurare 
una continuita di presenzo al 
Congresso. che egli stesso non 
potra seguire personal mente in 
tutto il suo svolgimento. Ma si 
e propensi a pensare che la 
scelta di Lercaro. di cui sono no^ 
te le propensioni rinnovatrici 
abbia ancbe un preciso senM> 
€ diplomatico >. considerata la 
situazione in cui si trova la 
chiese cattolica in America La-
tina 

Ceausescu per 

comandi nazionali 

nel Patto 

di Yarsavia 
BUCAREST, H 

II Pnmo .sotfretdno del PC 
roriKtio. Xicolae Codiise^oj, ha 
parlato ogiji dei problenu del 
Patto di Varsavia ui un di
scorso ad mi gruppo di neo-
uffictdli. Ccause.scu si e dichia-
rato favotevole ad una strut-
turazione dcil'dllcan/a ivella 
quale sia acccntuato il ruolo 
dei comandi nd/.ionali ed hd 
aggiunto (nferi->ce Vageiuid 
AFP): < Piu ogni esercito na 
zionale del Patto e adtle&trato. 
dotato di armauiL'iito moderno 
e at(|iiisito alia causa del pro
prio |x>i>olo, piii esso sobtiene 
la pohtica del paitito del buo 
I'de^e .socialista e maggiore e 
la potenza del sistema socia 
hsta *. Per Ceausescu c il co-
tiiaiido delle forze armate di 
un Pde.-iO non pud essere eser-
citdto dd un organismo estraneo 
ad esso». Sottolineando la ne
cessita di «porre la coopera-
zione fra gli eserciti alleati su 
basi dure\oh che assicurmo una 
coojxrazione elhcace c, se ne
cessario. la pnssib.hta di in 
fliggert- una comune risposta a 
quaKiasi aggressione impend 
lista *. Ceausescu — nfensce 
ancora la citata agenzia — ha 
alTermato clie le lorze armate 
del Patto non debbono essere 
utiluzate pjr intervenire nei pro 
blemi mterni di uno Stato 
rnembro del Tratt.ito e ha ag
giunto: < L<i n>oluz:one dei pro
blenu interni apparticne. esclu-
snamente, al partito e al po-
polo di ciasc-un Paese e qual-
siasi ingerenza non puo essere 
che pregiudi/ie\ole alia causa 
del sociahsmo *. 

Arriva a Hong Kong 
il rappresentante 

di Londra a Pechino 
HONG KONG, 14. 

E ' giunto oggi in treno a 
Hong Kong rtnearicato d'af-
fan britannico a Pechino sir 
Donald Hopson. II diploma 
tico. che viaggia solo, ha cosi 
concluso i suoi t re anni di 
servizio nella capitate cine 
se. parte dei quali trascorsi 
in virtuale «detenzione ». Le 
autonta di Pechino si sono 
infatti riflutate per lungo 
tempo di concedere il visto 
d'uscita a Hopson. II passo 
cinese ora viene interpretato 
come un'importante miziativa 
verso il miglioramento dei 
rapporti piuttosto tesi fra i 
due paesi. 

Direttori 
MAURIZIO FERRARA 

ELIO OUERCIOLI 
Oirettore responsabile 

Nlcollno Plzzulo 
iscntto al n. 243 del Registro 
Stampa del Tnbunale di Ro 
ma L'UNITA' autonzzazione 
a giomaJe murale a 4355 
OIRF.ZIONE RF.DAZIONE ED 
AMMINI3TRAZIONE: 00185 -
Roma - Via del Taurlni 19 -
Telefonl centrallno 4950351 
49S0352 4950353 4950355 4951251 
4951252 4951253 4951254 4951255 
ABBONAMENTI U N I T A' 
(versaruento sui c/c postale 
n. 3/5531 intesteto • : Atnmi-
nistrazione de I'Unita, vlale 
Fulvio Testl 75. 20100 Milano) 
Abbonamento soitenitore lire 
30 000 • 7 numerl (con 11 lune-
dl) annuo 18 150, semeatrale 
9.450. trimestrale 4 900 . fl nu-
meri: annuo 15 600. semestrale 
1 100. trimestrale 4 200 - 5 nu
merl (senza II lunedl e senza 
la domenica): annuo 13 100. 
«emr-strale 6 750, trimestrale 
3 500 - Estero: 7 numerl. an
nuo 29 700. semestrale 15 250 • 
<i numeri- annuo 25 700. se
mestrale 13 150 - RINASCITA: 
annuo fi 000. semestrale 3 100 
Estero: annuo 10 000. lem 
5 100 VIE NUOVE: annuo 
7 000. Bern. 3 600 Estero: an
nuo 10 000. semestrale 5 100 -
l/UNIT V + VIE NUOVE + 
RINASCITA: 7 numerl an
nuo 29 600. 8 numeri annuo 
27 2C0 - RINASCITA + CRITI-
CA MARXISTA: annuo 9000 
PL'BHIJCITA': Concessiona-
ria esclusiva S P I (Societi 
per la Pubbltcita In Italia). 
Roma. Piazza S Lorenzo In 
Lucina • 26. e sue succur-
lall in Italia - Tel 633 541 -
2 - 3 - 4 - 5 - (Tariffe (milli-
metro colonna) Commercia 
ie Cinema L 250. Domeni-
cale L. 300 Pubbllcita Re-
iazionale o di Cronaca- fe-
riali L. 250. festivl I_ 300 
Necrologla ' Partecipazione 
L 150 + 100. Domenicale 
L 150 -f 300: Finanzlaria 
Banche L 500. Legal! L 3.50 

Stab TipoKrafieo GATE 00185 
Roma . Via del Taurlni n 19 

VIE NUOVE 
DOPO I «D!ARI» PUBBLICHIAMO 

PER PRIMI IN EUROPA 

I MESSAGGP 
INEDITI 

DEL «CHE> 
ROMA: LE FOTO AEREE DELU 
RIVOLUZIONE DEL TRAFFICO 
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EINAUDI 

syi, 

B E P P E F E N O G L I O 
I L P A R T I C I A N O 

J O H N N Y 
Un autentico capolavoro trovato 

fra lc carte di ltno^lio: 
l'Odissca di un ribellc, un» 
«summula» della sucrriplit 
sorprendentc per evidenza 

documentaria e vi^orc csprcssivo. 
L.3000 

J A M E S P U R D f 
U N I G N O B I L E 

I N D I V I D U O 
Una graffiantc satira dcirindusttia 

culturale: come trasiormare un 
caso di cronaca ncra in un 

best seller. L. 1800 

' % •• * te 

M I G U E L . B A R N E T 
A U T O B I O G R A F I A 
D l U N O S C H I A V O 
Uno schiavo sopravvissuto 

racconta la sua vita nel mondo 
colonialc della (]uba di line 

Ottoccnto: un documento unico, 
una lcttura afTascinante. L. 1500 

M A R I O S I L V E S T R 3 
I L C O S T O 

D E L L A M E N Z O G N A 
Gil SL'uictrtaiiti ictitiM-i na ticll. 

pohtita nui.It.11c ii.iluna. 

ROBERT JUNGK 
LA GRANDE 
MACCHINA 

Chi sono, come c a tnsj Lnorano 
i nuovi scicnzi.iti atoinici? 

L. 2^00 

Nella «Scric politicaa: 

I L V I E T N A M 
V I N C E R A 

A cura di Lnrica Collotti Pischtl 
Gli aspetti ideolo^ici, [Kilitici, 

militari e orpanizzativi della Intta 
vietnamita in una raccolta che 

comprende scritti di I lo ( In Minh, 
Giap c Pham Van Dong. L. 10c 

Imminentc: 

M A L C O L M X 
U L T I M I D I S C O R S 

Nel «NTuovo Politccnico>» 

L ' U N I V E R S I T A 
D E L D I S S E N S O 

Undici professori americani 
mettono sotto acctiia lc strutturc 
accademiche: una denuncia che 

tocca da vicmo la nostra situazione. 
- L.1000 

E D W A R D H . C A R R 
I L S O C I A L I S M O 

I N U N S O L O P A E S E 
1924-1926: da!!a rr.nne A\ Lenin 3' 
trionfo di Stalin, il terzo \o!'irr,c 
della fo*-.djmemj!e Sicru della 
rholuxionc kohceticz. L. 8000 

Due opere tra le piu viuli 
della cj!ura cor.tcrr.porar.ea 

H E N R I M I C H A U X 
L O S P A Z I O 
I N T E R I O R E 

A cura di I\o$ Marzcni. L. 3500 

A N T O N I N A R T A U D 
I L T E A T R O 

K I L S U O D O P P I O 
Introdj7ior.e di Tarqurs Dcrridi 

con una nota ci GuiJc Xeri. 

G I L L O D O R F L E S 
A R T I F I C I O 
E N A T U R A 

La finiaic.er.za, il corrico, la 
puhr>!:c;ta, !a Nuo\a M'«:ca. il 
discgr.o ir.du?:r:ale r.ell'analui 

di Dorfles. L. 4000 

G I A C O M O 
L C O P A R D I 

C R E S T O M A Z I A 
I T A L I A N A 

Ritorna neU'edizione originile 
del 1^27-2^ lantnlogia che 

documenta il gu<to leopirduno e 
propone un su^^est.xa visione 
della nostra lettcrarura Vol. I . 

l^: Prosa (.\ cura di G:uho 
, Bol!ati>. Vol. II . U Poetu (A 
1 ' cura di Giuseppe ba\oca). 

L. 5000 
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