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Scuola 

Controdidattica 
in un'esperienza 

libera 
Rjccilte in nn interessante « quademo* le ri-
cerche di carattere storico e d'impegno critico 
CMdotte a Torino, assieme alCinsegnante di let-
tare, da un gruppo di studenti dell'istituto tec-

nico-industriale per chimici « Casale* 

Teatro 

E* uscito, a scuola termi-
nata, un quademo di con
trodidattica, ad opera di un 
gruppo di studenti deU'L>ti-
tuto tecnico industriale per 
chimici « Casale », che, in-
sieme all'insegnantc di let
ter*, Recuperati, hanno com-
piuto alcune riceichc di ca
rattere storico e di impegno 
critico. L'incontro con a leu-
ni studenti del «Casale > 
(redattori del quademo e 
no) jnsieme al loro docente, 
ha permesso una d.scussione 
interessante sul signifieato 
di questa esperienza. 

II quademo, riprodotto al 
ciclostile, raccoglie una se-
rie di relazioni su « i socia
l i s t utopisti », su < la politi-
ca del governo nei confronti 
dell'Italia meridionale negli 
ultimi vent'anni », sul « mo
vimento catloJico in Italia 
dal 1848 al 1966», su • la 
selezione nclla scuola Luigi 
Casale», alcuni < appunti 
sul marxismo > ed, infine, un 
• rapporto sul neocoloniali
sm o e l'economia del terzo 
mondo >. 

II quademo, anche ad una 
rapida lettura, risulta subi-
to stimolante e di certo un 
fatto originate nel campo 
della didattica. Evidentemen-
te non si tratta soltanto di 
fare I'elogio a Man TO Basi-
glio. Marco Cazzullo, Walter 
Cibrario, Alessio Drivet, Elio 
Giamello, Aldo Marrocco — 
che hanno col la bora to alia 
ste&ura delle relazioni e si 
sono battuti perche il qua
demo di contro-didattica 
uscisse a coronamento e pro-
va del loro lavoro — ma piut-
tosto di indagare sul metodo, 
di accertare il valore del-
l'esperimento, indubbiamen-
te significative partendo dal 
giudizio che ne danno i pro-
tagonisti, cioe i ragazzi del-
la quarta e quinta classe C 
dell'istituto Casale. 

La premessa da cui si 
e partitj — come osserva il 
prof. Recuperati — e ovvia-
mente quella della contesta-
zione sttidentesca. L'oppres-
sione della scuola e totale, 
bisogna liberarsene. Lo stu
dio non DUO essere un'impo-
sizione, ma una libera scel-
ta La didattica tradizinnalo, 
intesa come passiva trasmis-
sione di contenuti da inse-
gnante ad allievo, con l'aiu-
to del manuale come stru-
mento inerte c troppo spesso 
acritico. doveva essere ab-
bandonata. Nel clima delle 
grandi agitazioni degli stu
denti medi torinesi, dall'au-
tunno alia scorsa primavera, 
queste pffermazioni di prin-
cipio, che rompevano gli 
scheml tradi7iondli, avevano 
un fascino straordinario. 

L'individuazione dell'ita-
'iano e della storia quali ma-
terie selezionatrici fra 1 ra
gazzi e stata preaiudiziale 
e coirispondenle alia realta. 
Di qui, il programma di ro-
vesciare tale funzjone. Cosl 
In quarta C si stabilise? che 
il tema e una libera esnres-
sione e quindi puo essere, a 
seconda delle inclinazinni dei 
ragazzi, dei loro intoressi, 
la recensione di un film di 
uno spettacolo, il enmmento 
di un libro, la crnnaca di un 
awenimento Si scopre porrS 
— in quest a foga innmatri-
ce — che qualctino riprrnde-
va di sana pianta le recen-
sioni dei giornali... 

Lenin fuori 
programma 

Chiediamo come spiegano 
il ricorso a questi espedien-
ti da parte di taluni allicvi. 
« La scuola — dice Giovan
ni Gribaudo della quarta C 
— conserva nella sua impo-
stazione generale un'impron-
ta autoritaria. quindi lo spl-
rito che puo prpvalrre P 
quello di beffarsi di essa, 
di fare meno fatica possi-
bile, anche quando si ten-
ta qualcosa di nuovo ». 

Evidentemente non tutti 
sono riusciti ad entrare in 
quel clima di rinnovamento, 
dl voler fare da capo e in 
modo rut to diverso. Ma per
ch* T 

Ce lo spiega Sergio Paola-
alni, della quinta C, che ha 
dato il suo esame-colloquio 
ed e stato abiliUto. « Nel-
1'amblto delle ricerche com-
piute, Unto per citare un 
mio ca$o personale — pre-
r i i i lo studente — a me e 
toccato Lenin. L'argomento 
ml [ntereeaava, penso piO o 
meno quanta mi sarebbe In-
teraeaato Garibaldi o Ca-
vovr, ma la seelta era dl co-
mune accordo ed era m i l 
tatanzione dediearmici. Al-
l ln lz io ho Hnviato, poi ho 
fatto qualche tentat ive ma 
ad un ccrto punto mi sono 

reso conto che non mi sa-
rebbe statu piu possibiie rag-
giungere il livello degli al-
tri, allora ho mollato. Quan
do si e Maputo dell'esame-
coiloquio mi sono preparato 
sul programma, punto e 
basta >. 

Dunque e'e sempre nella 
classe una parte che rimane 
passiva. E' forse sbagliato 
il metodo di far scegliere ai 
ragazzi gli argomenti di stu
dio? II prof. Recuperati in-
terviene a spiegare come, 
all'inizic deU'esperimento, 
fosse convinto dell'importan-
za di partire dagli interessi 
mostrati dagli allievi. In se-
guito, si e reso conto come 
in realta si trattasse de
gli interessi validissimi del 
gruppo politicamente piu at-
tivo ed impegnato, mentre 
gli altn, con diverse sfuma
ture, seguivano piu o meno 
i leaders della classe. 

// principio 
autoritario 

Le contraddizioni si ripro-
ducono continuamente e non 
puo sfuggirvi la nuova di
dattica concertata tra pro
fessor! ed allievi. Del resto, 
se per le materie letterarie 
il docente e sceso dalla cat-
tedra per diventare l'esper-
to a disposizione dei ragazzi, 
al contrario nelle materie 
scientifiche, pur essendo sta-
to messo piu volte in discus-
sione il rigido rapporto di 
insegnamento cattedratico, i 
mutamenti sono stati irri'.e-
vanti. Sotto la spinta delle 
lotte studentesche, alcuni 
professori hanno accettato 
alcune modifiche marginal], 
quali ad esempio l'interroga-
zione programmata ed ii vo-
to palese, ma niente di piu. 

Tuttavia, se e vero che 
esistono difficolta oggettive 
quali i limiti rappresentati 
dal programma, 1'impossibi-
lita di fruire di una biblio-
teca e l'immobilismo pres-
soche totale intorno a que
sta nuova esperienza didatti
ca, il problema che ancora 
emerge e come fare a coin-
volgere tutti gli studenti in 
questo tipo di lavoro collet-
tivo ed evitare che emerga 
un gruppo, sia pure nume-
roso, che per6 tiene al mar-
gini gli altri. 

Per alcuni ragazzi, come 
si e visto, 1'impegno nasce 
da un ripristino di autorita 
laddove e stata abolita. E' 
un principio che puo essere 
accettato? II prof. Recupera
ti precisa che il rifiuto del 
proprio ruolo da parte del 
docente. che vuol spogliarsi 
della sua carica autoritaria, 
e una tentazinne a cui egli 
stesso in parte ha soggia-
ciuto. D'altro canto, l'ideo-
logia dominante incide sullc 
tendenze e lo sviluppo dei 
ragazzi in modo determinan-
te. Quelli che attraverso la 
lotfa se ne liberano, In ge
nerale, non hanno piu bi-
sogno di alcun principio au
toritario per impegnarsi nel-
lo studio" gH altri devono es
sere spronati. sollecitati, enn-
trollati, poiche il modello 
cui fanno riferimento e quel
lo della societa borghese, 
compotiti\o, che t imo ricliie-
de attraverso imposizioni e 
serarchie di valori che non 
tutti i raga/zl sono in grado 
di rovesciare di istinto. 

n principio egualitario del 
voto unico e stato accettato, 
ma aH'inizio e'erano molte 
perplessita, si a perche e'era 
chi pensava di non averne 
diritto e chl mal sopportava 
il livellamento In seguito, 
tutti o quasi hanno compre-
so 1'inutilita del voto inte-
so come mez70-gratifica per 
far emergere 1 migliori. T̂ a 
valutazione sul lavoro com-
piuto la si da globalmente, 
col voto unico lnteso non 
come mezzo per differenzia-
re, hens! come possibility di 
unlone all'ir.terno del collet-
tivo, non in vista di una 
afferma7ione personate ed 
egoistica, ma per la finalita 
del lavoro d^ complerc. 

E» Indubbio che le antlcl-
pazioni contenute In questo 
esperimento dldattlco della 
quarta e quinta classe del 
• Casale » hanno una portata 
non indifferente. II magglor 
pregio nasce dall'acquisizlo-
ne di un dato reale: la Ii-
berta di studio deve essere 
programmata e dlretta da 
una xtretta collaboraiione 
fra allievi e docente, il qua
le, pero, per auicurarii la 
partectpazione d) tutti gli 
itudenti. deve affermare in 
modo nuovo 11 proprio ruolo 
e non semplicistleamente ne-
garlo. 

U%* Tat* 

Nuove concezioni di linguaggio e di azione 
nel volume « Scrittura scenica » di Giuseppe Bartolucci 

La scena, la parola, il gesto 

La campagM per la sftmpa coMMmista 

La graduatoria 
delle Federazioni 
Elenco delle somme versate aH'Amniiniatrazione 

centrale alle ore 12 di sabato 16 ago»to per la sotto-
scrizione della stampa comunista. 

% 

Nel titolo La scrtttura see-
ntca. e jjia l'avvertenza che a 
teatro le cose sono cambiate 
(molte cose, sotto molti aspet-
ti, e intanto quest'una: one di 
scrittura scenica, appunw, si 
tratta, c non semphcemente 
di linguaggio drammaturtfico; 
che cioe siamo oltr« le SUK*!* 
stive rilevazioni metateatrah 
dl un Lionel Abel, che cioe la 
scena, dovunque si tiovi, non 
serve piu ad accoghere 'ini. 
macchina mimetica di questo 
o di que. dato del reale, non 
54 acconterita nemmena pih d: 
i W l U ^ . i . WlA .̂ >, , i ^ i r u i 
naj;gl che in essa si muovo-
no sulla scorta di un percor-
so a volte contrario alia vo. 
lonta stessa de«li eperaton, 
ma propone piuttosto, nel suo 
spazio pnvilejjiauj, un nuovo 
ludo conoscitivo in senso po-
livalente, sottohneando soprat-
tutto il fatto che non si da co-
noscen/a senza partiscipazione. 

Abel comunque aveva colto 
il segno della trasformazione I 
in atto e nel suo libro, Meta- \ 
teatro. presentato in italiano 
(Rizzoli) dallo stesso Giusep
pe Bartolucci, autore adesso 
di questa Scrittura scenica 
(Lena. 1969. pp. 294. L. 3 000), 
rintracciate le onginl della 
nuova concezione teat rale in 
oerto Shakespeare, quello del-
VAmleto, per esempio, e in 
Calderon. nsahva attraverso 
Pirandello. Brecht, Genet, e 
soprattutto Beckett, fino alle 
soglie degli anm sessanta, 

Gli attori del t Living Theatre » in una scena (foto in alto) di c Antigone > • in una scena dl 
t Frankenstein » 

Schede 

Consumatori non cittadini 
La societa del consumi e dl-

ventata onr.a; 11 bersaguo piu 
coipito di molt studios] Sen-
za nfarsi a-j'j esenipi plii cla-
morosi come H Marcuse, che 
si e insento ne piu vasto mo 
vimento socialf della contesta-
zione giovani'e dei paesi a ca-
piulismo avanzato. oggt cl tro-
viamo dl fronte anche ad una 
letteratura minore di studio-
si cattolm che nel nostro pas
se da pjoo affacciatosi al con-

U la fur.cia negativa di questa 
«societa del benessere». Si 
U-atta del volume di Giovanni 
Cattanei sotto u titolo di « EU-
ca e PediipoRip dei consumi» 
Silva Ed. pp. 231 L. 2800. 

II problema dl fondo affron-
tato dall 'autore e costituito 
dal rap|X>rto passivo del con-
sumatore cor la stessa socie
ta dei consumi L'obbiettivo 
e rivOlto sul citfadino u»iilv 
so con tro « L predominlo tl-
ranmoo de.U'industna sull'ao 
quirente». In questo rappor-
to autoritario nato dall'esigen-
ca dl profit to dell'industria, 
crescono t vizi di formazione 
della personalita del clttadi-
no pnvato della autonomia 
ideale. della capaclta di seel-
ta reso carente dl ognl tnte-
resse che non sia condiziona-
to dall'etica consumistica Le 
vittime piu facili dj questo 
Ingranaptfio sono considerate 
dall'autore i giovani e le don-
ne sulle ouali secondo 11 Cat-
tanei ricadd tut to U peso di 
un oostume secolare che Bi
fida alle donnf. l'incombenssa 
del consumi domesiici, estesa 
anche mo I to spesso at consu
mi del marito e del figll. 

Mancano lnvece neU'anahsl 
della condlzione della donna 
oonsumatrtce l'assenza della 
donna dal lavoro, come fatto-
re determinante dl quella 
i anatice della femminillta • 
Ob* aprt le porte al oonau-
miemo femmtnila-

Ntl paragraD auocaaalvi lo 
autore a) aotterma molto rtv 
pidamente, aui miU, i prodot-
tt • f 11 atrumentl della eocaa-
ta> dal oonaumi: dall'agent* 
no?, all'automobile « che at aa-
doasa », alle caratteristiuhe Gel 
M*iit<»MnR, flno alle oerimo-
nle matrimonial) e funebrt au 

isui cresce .a speculazione in
dustriale. che condiziona il a t 
cadmo ti tramutare tl benes
sere da mezzo tn t\ne. 

Ma non pet questo secon 
do l'autore e da condaruiare 
e da respingerf la societa dei 
consumi, la quale an?i costi 
tuisce l'untca prospettiva di 
nscatto de; popoll dalla loro 
secolare indiscnza 

A parte i problerru, che lo 
autore non Si propone di n-
'"''IVOr? ?"' pBnit'iliunin intPf. 
nazionale che fonda I'alto be
nessere dl alcun) paesi sul 
continuo dephuperaniento di 
altri popoli, resta il proble
ma deile contraddizioni del 
capitalisn.o moderno dove lo 
enorme svi.uppo del marke
ting ne'l'azienda Industriale 
dettato dalle eslgenze dl mag 
gion consumi (vedi un recen-
te volume di W.G Scott: 1 c o 
sU dt Marketing nell'azlenda 
industriale) tende proprio ad 
agire nel senso opposto alia 

crescita autonoma del citta-
d:no 

L£ contraddizlone fra la lo-
irica dei consumi e le esigen-
ze deU'uomo dl crescita libe
ra ed autonoma, sono cosl 
nsolte dal'.'autore in modo vo-
lontanstico, auspicando una 
tniziativa pedagogica a livel
lo di base capace dl rovescia
re la relazlon* consumatore-
prodiittore, l'« equilibrio Tra 
offftrta e domanda ». 

La ncerca di questa solu-
zlone a Uvello individuate 6 
lo sbocco della impostazione 
stessa del volume in cui man-
ca lapprcfondimento deU'inte-
razioiip esistente tra Individuo 
e societa, e in cui u proble
ma dei con<=umatore e del cit-
tadmo nschia molto spesso 
di essere isolato ed astratto 
da quelle stesse stnitture da 
out risulta profondamente 
condizionato. 

Lici* D. Parelli 

Notizie 

Una mostra scenogreflca 
Itinerente e •»•»• allestila 
del teetro «Sen Cer lo», di 
intete con I ' l i t ituto Iteliano 
di culture dl Rio de Janei

ro, In occeslone delle i tour-
nee > che il complesso del 
teatro t ie compiendo In Bra

i l le . Oltre trecento t re boi-
tettl e ftgurlnl cattlhiitcono 
un velldo panorama, oMre 
che dell'attlvlte del teetro 
napoleteno In ouetto tetto-
ro, dell'alte Uvello reoglun* 
to dell'erte ecenogrefice He-
llene. 

Sono etpette a Rio da Ja
neiro ed a San Paulo ope-
re dl Attlllo Colonnello, Plo-
re Zuffl, Franco Zofflrell i , 
Orlando dl Collello, Nlcol* 
•enele, Cetara M . Crl t t ln l , 
Denllo Denetl , Imemie lo 

Luziat l , Venlero Colasantl, 
Adriene Muojo, Loremo 
Ghiggie ed altri . 

I I i Rapporto su Venezle i 
prepereto dell'Unetco su r l -
rh l r« | * Hal gaverno Iteliano 
* (talo pubbllceto delle edl-
zlonl tcientifiehe e tecnlche 
delle Mondedorl. 

II rapporto e II rlsulleto 41 
una enallsi che Investe pre-
ticemente tutti I problem! 
connessl con la sa lveue del
le elite legunere. I I lungo 
memorlele, eccompagnato de 
una precise decumentailo-
ne, sostleno che le rlcerce o 
la messa In otto dt SOIOTIO-
nl concrete per solvere Ve
n u l e 4 soltento una auettlo-
ne dt buone volonta e <M or
gan iuasien* . 

quando. con il pnmo Living 
(e con Gelbar quindi), U tea
tro esce dalla cn»i di dibat-
umento interno sui propri 
destini letteran (predonunio 
deU'app&nto speculative - cro-
nistico ecc.) e di struttum 
(drammti nei dramma ecc.) e 
mizia una spenmentazjone di 
carmttere piii sicuramente on-
togenetico, affidando a eletnen-
ti, prima soltanto omativi, 
compiti di comunicazeone, tra-
volgendo irrispettosamente la 
filologia (quando si tratta dt 
claamci), reinventando lo spa
zio inserendovi le nuova ne-
oessitazkm de) gesture, capo-
volgendo ruoli (personaggi • 
oggetti, parole • personaggi), 
battendosi per quella priori-
ta dell'occhio che Gordon 
Oraig aveva ipotizzato a li
vello soenografico, ecc. 

• • • 
• • • 
• • • 

H libro di Bartolucci, si 
pud dire, prende le mosse, 
in un ambito questa volta pe-
ro italiano, anche, se ovvia-
mente, con riferimenti alle 
analisj della situazione gene-
rale detl'occidente, e con oc-
chio particolarmente attento 
alle manifestazoni piii cospi-
cue del teatro ritualistico - ge-
stuale del Living e di Grotow-
ski (mettendone anche in ri-
salto le differenze). del tea
tro americano di protesta. del 
teatro rivoluzionario eccete-
ra, prende le mosse, dieeva-
mo, dal punto m cui Abel 
aveva gettato nello stagno la 
pietra della sua test. 

E, naturalmente, tra quella 
teai e gli ultimissimi svilup-
pi (esaminati nella seconda 
parte del libro: / materiali 
nuotrt: nella prima: La tinea 
del sessanta, il discorso ver-
t« sulle operation! di rottura 
di casa nostra, eseguite da un 
Carmedo Bene — prima di lui 
si chiaiiiava teatro Diego Fab-
bri, — da Diego Quartucci, da 
Sandro Cane e il Gruppo Ar-
taud di Bologna, dalle pieces 
cinetico-visive di Giuliani, di 
Manganelli, di Balestrini, di 
Testa e c c , oltre che dalle pre-
senze dd Augias, di Ricci, e 
ancora di altri), molti sono 
sta«U i cerchi a tendenza cen-
trifuga. Cronista di questa for-
za d'abbrivio, ma con riferi
mento alia sua esperienza per
sonate, e stato, tra gli altri, 
Carlo Quartucci il quale, nel
la terza parte del libro: Il me-
stlere - laboratorio (in cui 
Bartolucci raccoglie, oltre a 
quello dt Quartucci, lntervonti 
di Carmelo Bene — la parti-
vura de II rosa e il nero, — 
di Italo Moscati, di Mario Ric
ci. di Franco Mole e Leo De 
Berardinis, di Sandro Cane, e 
di Gioraano Palzoni), scrive: 
« ... I risultati di questo pri-
mo lavoro semiclandestino eb-
bero importanza decisiva ai 
firu delle successive elabora-
»ionl del Unguaggio. Verificai 
come il gesto, espressione ti-
pioamente autonoma dalla pa-
rola. diventa un mezzo straor
dinario di comunicazione, per 
mettendo all'attore di sprigio-
nare la fisicita della sua pre 
senza. Compresi come la pa-
roia possa perdere la sua co
municazione logica e psicologt-
ca, cedendo U posto a una 
comunicazione « ritmica a e 
«fonetica», e l'attore possa 
spostare la fonte della sua vo
ce a tutto 11 corpo, deforman 
do e cambiando la eemissio-
ne sonora a, collegandola al ge 
sto in un rapporto emozio 
note. Mi apparve chiaro che 
la scenografia non « desert ve », 
non « racconta » un ambiente, 
ma « determina a spazi, « se 
gna » linee, « forma a con lo 
attore una « figurazione a to
tale, contribuisce ad una ar-
chitettura scenica del gesto a 

Kederazioii 

Con Le nuove testimonial 
ze, una scelta di resoconti sui 
fatti contemporanel del no
stro tempo, fattl operativi e 
anche organizzativi ricordia-
mo di passato 11 convegno — 
per una nuova aglbilita — di 
Ivrea) dlfficilmente distingui 
bill dal prirrH (e lo testimo 
ma 11 fatto che anche in que 
ate paglne non si trova il no-
me di Aldo Braibantl che pu 
re ha accoito In se tante in-
tuizioni nuove e che una so
cieta reproeMva htt custreMu 
per anm pressoche aH'anoru-
mato) si • conclude a il libro 
dl Bartolucci che non si Umi 
ta a una verifica di intenzio 
ni, ma contiene gia, anche in 
sede di cntica, il dato fonda 
mentale delle nuovb espenen 
ze teatrali. Questo: che 11 tea
tro a un'attivita comunitana 
ohe si realizza nello scontro-
unione di due ltvelli di van-
ta (operativo e fruitlvo) e 
ch« emerge dalle sue contm 
genze ptetestuali per attlnge 
re (e govertiare) un terzo it 
vello il quale uiUmo non puo 
darsi ae non di continuo e 
per continue trasgressioni. 
Pasaando da una zona di 
«prodotto a a una sons di 
e aslone a il teatro dlvlane un 
latituto dl decompression* an 
tiborgheae, nella misura in 
out e lovenaione di deHtti utt 
U, lmpagnando in questo un 
tempo ohe va oltre quello del
la sempUoa t rappreeautaalo-

Luigi B«ll«rini 
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M.OM.OM 
3S.414.1tt 
l.ttS.MO 
0.0M.M0 
4.M0.0M 

M.2M.M0 
t.45t.MM 
5.050.MO 
1.SM.M0 

13.52t.Mt 
13.t50.Mt 
t.Mt.MO 
2.94t.M0 
3.M3.0M 
5.430.9M 
3.2M.M0 
7.Z20.M0 

24.0M.Mt 
1S.3M.0M 
15.000.000 
12.000.000 

5.100.000 
2.700.000 
2.7M.0M 
2.4M.0M 

11.500.000 
H.510.000 
e.700.700 

75.000.000 
13.54f.7M 
37.SM.00Q 
(.995.0M 
7.MS.O00 

40.000.000 
32.500.000 
7.203.000 
1.MO 000 
4.000.000 
3.630.CM 
2.100000 

24.000.000 
10.000.000 
5.400.000 

10.570.000 
3.427.500 
1.000.000 
4.125.000 
8.775.000 
2.207.500 
6.410WW 
1 955.000 
6.M5.000 

880.000 
4.9S7.500 
2.(42.875 
2.710.000 

153,7 
95.0 

ma 
•3.3 
»o,o 
71.1 
7«.« 
7S,t 
75^ 
75.0 
73,2 
73^ 
72,7 
7».» 
' * • • 
M,2 
44,1 
« , 0 
44,4 

« . 5 
44.5 
43,1 
42.5 
42,3 
4 U 
41.2 
41,2 
41,0 
40.3 
40,3 
40,2 
40,0 
40,0 
40.0 
40,0 
40,0 
40.0 
40.0 
40,0 
S7.S 
54,* 
55,2 
55,1 
54,1 
S3,2 
52,5 
52,2 
50,0 
50.0 

48,5 
48,5 
47,4 
45,3 
44,4 
42,8 
41,4 
40,0 
3*,4 
38,0 
37,7 
37,5 
34,5 
34.1 
35,6 
34,9 
34,4 
33,2 
33,0 
33,0 
32,6 

Lace* 
Viareggio 
Reggio C. 
Raguse 
Cagliari 
Poteiua 
Imperie 
Trapani 
Farmo 
Vorcolli 
Viterbo 
Frosinone 
B«ri 
Nuoro 
Sassari 
CHieti 
Malere 

I ^,. »•«».*« 
! fescera 

Cetenzaro 
Napoli 
Orislano 
Tempio 
Capo d'Orlendo 
Rieti 
Piacenza 
Teremo 
Foggia 
Messina 
Avellino 
Salerno 
Cosenza 
Cerbonia 
B«rgamo 
Trento 
Campobatso 

E M I G R A T i 
Germania occ. 
Svizzera 
Belgio 
Lu&scmburgo 

2.144.250 
2.1M.0M 
2SSt.Mt 
1.944.7M 
1.M7.SM 
27S2.SM 
2.41S.M0 
2.4t4.ZSt 
1.42t.Mt 
2.5M.M0 
2.JM.Mt 
2.3t2.SM 
t . tS t .Mt 

•Z t .Mt 
I . M t . M t 
1J72.SM 
1.31t.tM 
i-CZS.SSS 
2.5MMt 
1M7.5M 
I.Mt.Mt 

4St.Mt 
3S9.SM 
879.5M 
842.5M 

2.5M.MO 
2t2t.7S0 
3.5M.M0 
1- IM.Mt 

MS.Mt 
1.7t2.SM 
1.4M.M0 

55t.Mt 
I M t . M t 

3S7.SM 
332.5M 

32,2 
32,1 
314 
31,4 
31 ,S 
3t,9 
» . 1 
J M 
Zt.9 
28,7 
» , 7 

n* 
Z84 
Z7J 
17^ 
244 

ua 
zs,o 
244 
244 
M.5 
22.4 
21.9 
21,5 
204 
Z t 4 
17,1 
1«4 
144 
15.1 
15,3 
154 
134 

M 
1 4 

EDITORI 
RIUNITI 

Nella collana 
Nuova bibliotaca di culture 
Seyie scientific* 

I v a n t* . f * 4 i v l o v 

Varia 

1.M9.418 1M,9 
3 0M.0M 754 
1.0M.M0 54,4 

5M.M0 50,0 
3.597.7M 

Totale naz.le 1.139.134.843 

A chiusura dolla praduatorla 
la Federazione di Torino ha co-
municeto di aver raccolto altri 
10 milioni oltre la somma olon-
cate. La Federazione di SondHo 
ha raccolto altri due milioni e 
mezzo. 

E M I L I A 83,4 
MARCHE 474 
TOSCANA 434 
VAL D'AOSTA 40 
LOMBARDIA 51,7 
L I G U R I A 524 
V E N E T O 51,2 
F R I U L I 504 
P I E M O N T E 494 
LAZIO 44,7 
U M B R I A 43,9 
SICILIA 414 
PUGLIA 32,1 
LUCANIA 29,2 
SARDEGNA 28,1 
ABRUZZO 27,4 
CAMPANIA 24,2 
CALABRIA 244 
T R E N T I N O 18,4 
MOLISE 8 4 

LOGIA K 
PSICHIATRIA 
A cura di E. Popov e L Rochlln 
pp. 436. 1. 3800 

etlntarprataziona pavlovia-
na dalla aindromi paicopa 
tologicha a dalle malattia 
mentali. II granda fitiologo 
russo affronta i problami 
dell'attivita narvosa supa 
riora. daH'inibiziona. dal 
sonno a dalllpjerai. 

, C a t « « l , Gaartei, 
Luporlnl. ToollMttl 
S T U D I 
Of tAMSCIANI 
A cura dell'istituto Gramad 

' Nuova biblioteca di culture 
pp. 605. L. 3500 

Alia vigilia dalla pubWio 
xsona dagli Atti dal U C o * 
vagno o/amsciano dl Ca
gliari. vangono qui ripropo 
ati gli Atti dal I Convegno: 
Gramaci a la culture italia-
na, la atoria, il pansiara 
maraista-laniniata. la meto-
dologia sciantifica. 

P . N . alai8>a>ufl 

IL TRIBUNO 
DKL P O P O L O 
A cura di Claude Mazaurie 
Le idee. pp. 300. I. 900 

II proceaco di formazione 
dalla idea che condussaro 
alia Congiura dagli Eguali 
nagli scritti di Babauf, 
introdotti da un ampio 
aaggio d'uno dai piu not! 
studiosi del •.babouviamo* 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 
!<.iljliV i?S * r t t t ' i n O l f 

In occasione della Campagna per la stampa comunista I 'Unita 
promuove in collaborazione con gli Editori Riuniti, una Cam
pagna per la lettura Chi acquistera uno o piu pecchj l ibn nel 
pariodo 1 ' luglio 25 settembre usufruira di particolarf tacji i-
tazioni. 
^ i ^ - ^weaaaa j ^a iaBBa»»*a«»»»»»»»»»"« " " ^™^"^^™^^^b i ^^^eaBBe fc^ (a^B i»a« i»^»™a»»»»»»»»»»»»»"»»»^»»»»»»»" i "»»»»»»»»»»^ 

1. Problami del movimento operaio internazionale 
BURCHETT 
EATON 
PAJETTA 
DE LA M O R A 

Hanoi sotto le b o m b * 
II eocialismo nell 'era etomica 
La Russia nvoluzionaria 
Una donna di Madr id 

L. 1 2 0 0 
700 

1 4 0 0 
S00 

PREZ20 DEL PACCOL1BRI L. 2.000 
L. 3.900 

OPERE IN S B VOtJUM 
% <MI.M # Kw>4fea> fummint 

EDITOR! RIUNITI 

2. Dova va I'America? 
SAUVAGE Chi ha ucciso il Presidents? 
CORSINI L'America del dissenso 
LAMBERT L'America latina 
CABIESES Venezuela OK < 
P1CHAADO Santo Domingo 

PREZ20 DEL PACCOLIBRI L. 4.000 

2 4 0 0 
1.500 
1 4 0 0 

S00 
1.500 

L 8.500 

S. Lanaratura 
COBB 
SOLOCHOV 
M A J A K O V S K U 
PAUSTOVSKIJ 
FUCIK 
S I M O N O V 

O r i u o n t i di gloria 
Racconti del Don 
Poami 
I romantici 
Scritto sotto Is force 
Compagni d'arme 

L. 
• 
m 
m 
m 
m 

L. 

2.200 
2.500 
2800 
2000 

400 
2500 

12.400 
PREZZO DEL PACCO LIBRI L. 6 0 0 0 

4. l a Rasistenza a la via italiana al socialismo 
MASSOLA 
BAJTAGLIA-
GARRITANO 

A M E N D O L A 
i A M F N n O t A 

LEPRE 
RAGIONIERI 
GRIECO 
NAPOLITANO 

TOGLIATTI 

M a r i o 1943 ore 10 L. 500 

Breve s tona della Resistenza 
italiana » 800 
Antifascismo comunismo Resiatenza • 2 000 
Cla««ft n n f r i m P nrnnfiifwo^n»jort# 
democratica m 2.000 
La svolta di Salerno • 600 
Palmiro Togliatti • 300 
Scritti scelti • Vol. I c vol. II • 8.000 
Movimento operaio e industria 
di Stato - 350 
Comunisti e cattolici » 250 

PREZZO DEL PACCO LIBRI L. 7.500 
L. 14.800 

S. Germania ieri e oggi 
ERUSALIMSKIJ Da Bismarck a Hitler 

Ouinta colonna s l i e s t 
L'occuoaiione nazista in Europe 
Operazione Walkir ia 
La nuova Germania e I vecchi naxisti 

KOUTEK 
COLLOTTI 
M E I N I K Q V 
TETENS 

L. 
a> 

• 
• 

I . 

s.ooo 
2.600 
4.500 

eso 
2.800 

PREZZO DEL PACCO-LIBRI L. 8.000 
L. 15.750 

6. L'ltalia antifascists 
SPRIANO Gramsci e l O r d m e Nuovo L. 600 
GERMANETTO Mernorie di un barbiere •> 800 
ALATRI L'antifascismo italiano * 6.000 
FERRI Antologie di Stato Operaio . 2 volt < 8.000 
A M E N D O L A II comunismo italiano nails seconda 

guerre mondisle • 2 530 

PREZZO DEL PACCO LIBRI L. 9 000 
L. 17.900 

Ossidero rlcavere I pscchi contrs&segnati con il numero 

1 3 ; 4 Tl 

mmvMmmwA 

LAIERZA 
RISPOSTE A MARCUSE a 
cura di J. Habarmas, trad, di 
A. Frioli, A. Illuminati. G. 
Sparti una vivace « contesta-
zione » della filosofia marcu-
siana. come singolare omag-
gio della giovane generaziona 
(Bergmann. Berndt, Breines. 
Haug. Offe, Reiche, Schmidt) 
per il settantesimo complean-
no del maestro pp. 160. 
L. 1000 

M. KIDRON IL CAPITALISMO 
OCCIDENTALE DEL DOPO* 
GUERRA trad, di L. Foa op 
200. L. 1400 

N. BOBBIO SAGGI SULLA 
SCIENZA POLITICA IN ITA
LIA pp. 250. rilegato, L. 2500 

C. RAVAIOLI LA DONNA 
CONTRO SE STESSA quale 
funzione ha la donna nel te* 
ncre in picdi la gabbia di 
pregiudizi di cui e prigicnie-
ra? quanto essa stessa si ada-
gia nella sua difficile condi-
zione attuale. per il timore 
di affrontare il peso di com* 
piti nuovi. come un lavoro 
completamente autonomo a 
responsabilizzato verso I'in-
tera societa, anziche verso la 
sola famiglia? pp. 300, L. 2400 

UNIVERSITA Dl OGGI E SO
CIETA Dl DOMANI a cura di 
G. Da Rita, G. Martinoli, A . 
Carbonaro, U. Cerroni, L. Ro
ta , G. Conto, E. Fazzalari, S. 
Steve, L Firpo, P. Rott i , G. 
Floras D'Arcais, P. Catalano, 
C. Pecoralla; introdtuiona di 
Eratmo Paracchi pp. 430. 
L. 2800 

segrtare II n. cornspondsnle si pacco d e s i d c a i o . 

Nome 

Cognoms 

indlriixo completo 

l _ 
«< 

N. HAMPSON STOMA E 
CULTURA DEU.1UUMINI8MO 

Uglier* • Inviar* in bv«U chiuw o incolltto lu t»'iolm* uottjlt inta. ym+JL M l F f t rmlnar f n n 
• I0ITO«l BIUNITI . Vi*t* ••flin* M«rgh«riu MO . OOlil AOMA. I * .\Tl r *» T ' , «ia lS" • •» • 

aesamoie e»»err» «Ue (MMgne etj e«<'« a avvwsjl1*. ~ .——-'L, 1 2 C * ^ 

http://19.tN.0M
http://11.MW.ttt
http://Zi.4M.tOO
http://15.M0.Mt
http://17.M0.Mt
http://27.t3t.4M
http://27.iii.iH
http://3S.414.1tt
http://13.t50.Mt
http://24.0M.Mt

