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Saggi 

La formazione 
del pensiero 
economico 

di Karl Marx 
Nel libra di Ernest Maidel si propone una let-
tura vnivoca dei testi marxiani secondo uno 
sviloppo lincare che va dai « Manoscritti del 
1844 » al « Capitate » e ai « « Grundrissc >» 

Tra le ultima novtta delta 
•tagione la traduzione italia-
na del libro di Ernest Man-
del La formazione del pen-
ticro economico di Karl 
Marx, eomparsa nell'Univer 
aale Latere*. Una scelta te-
matica che, proponendo una 
lettura aaivoea dei testi 
marxiant. viene di fatto a 
coincJdere eon una specifics 
interpretazione del oontro-
»er*o e dibattutn rapporto 
fra U « giovane Marx • e il 
M a n del Capitale E" nel 
rimpetrno cost ante di una 
« erittca dell'eronomia poli
tica » che Mandel ritrova 
lnnanzitutto la continuity del 
metodo e dell'oggetto delta 
rieerca marxiana, mantenen-
do*i cos) lontano tanto dalle 
frettolose riduzioni dell'inte-
n produzlone ai Wono*crittt 
del 1844, che mal celano il 
tentative di * dhinnescare 
11 significato rivolmionario 
#*plnsivo della dottrina di 
Marx, per reinteerarlo come 
nensatore e filo«sofo ». quan-
to dalla te*l althtt«:erlana dl 
ana • rotttira eDistemolo"i-
ea » che conffnl In tin amhito 
tdeoloeico t premarxista » 
queft'opera glnvanlle. 

L'evolurione filosofica dl 
Marx iembra dunque com* 
plerst t i le soelie dei Mono-
acritti, che segnann appunto 
fl passaggio • dalla critics 
della religione alia eritiea 
della ninsofla. dalla critic* 
della filosofia alia critica 
dello Stato. dalla critica del-
lo Stato alia critica della so
cieta, rale a dire dalla eri
tiea della politica a quella 
dell'econonila politica. che 
mette capo alia critica della 
propriety privata •• ( Mano
scritti veneono co«l ad aenul 
stare an carattere immedia-
tamente economico Lo stes-
•o rtpporto con Hegel viene 
essenzialmente trattato nei 
termini di * una vera e pro 
pria filosofia del lavoro ». 
rlesnmando una vecchia te
al di Plekanov, secondo cui 
Hegel era stato profonda-
mente Influenzato in gloven-
to da rtudi economici. Una 
atessa sorte subiscono le 
principal) categorie Hlosofi-
che: « n concetto dl aliens 
l ione — che Marx ha tratto 
da Hegel. Rebelling e Feuer-
bach — riceve per la prima 
•olta nel Manoscritti del 1844 
on eontenuto socio-ecnnoml-
eo approfondito ». Un'affer-
mazlone dl cui lo stesso Man-
del riconoscera la parrlaHtft. 
allorche, soffermandosl piu 
a luneo nelPanalisi di que 
sta categoria non potra Ipno-
rare aeeanto alia caratteriz-
zazione storlca del lavoro 
alienato un passo famoso in 
cut I'orlgine di esso < non e 
pio rlcercata in una forma 
rpecifica delta societa uma-
na. benst nella stessa natura 

Notizie 

Par \» Mcontfa voht nogll 
Mitiml qtiatrro arml * itata 
pubblkata In lingua rima 
•ne raccalta dl llrlcho «•! • 
to del nolo poeta ttnogalete 
Leepoldo Sadar Songhor. La 
reccefta A ttata pubbllcata 
can una tlratura dl 50 mile 
•Mmplarl. Uno del tradtitto-
rL H moicovlta Morli 
Wakamakher. definite* talla 
prafaxlon* la peetla dl Sarv 
flher un Inno alia libtrtA ad 
all'anwra. c Leggando Son
ghor. nel el Immorglarno n*l-
I'etananto pepolaro a poatl 
ce dall'Afrka dl larl, dl oggl 
a #1 demanlt, tcrlva II tre-
duttor*. 

La nana adlilana dai pra-
mlo Intarnailenala di paatla 
• Ctna-Taarmlna », UHtulle 
da l t * | r r dl Catania. »l ter
ra ajuaafawia H elrtqua na-
»aw*lMa pmaUna. OHra al 
praml waitwall dl un mlilana 
•V He* ctatcuna par la ae-
ilataa ttatlan* t quelle ttra> 
wiarav vl aara quMfanno an-
earn ma pramk* en* t'lntlta> 
tor* • tarpatora Qwatlmada, 
d w fa oraaldanto dalla Oiu-
rla. Qvatto nvav* prwmla. 
cat wa^m aianltfmifp annual-
aaeato (detato dl matt* ml-
Katto ul Hea). Intanda anara-
ra • rteaedara la figure del 
•aato aklllana Indtoande H 
mJfttoea tradwMwra Italian* 
dl - -

umflna, o piu esattamente 
nella natura senz'altro, dove 
il lavoro alienato e contrap 
posto alle qualita dell' "uo-
mo in g e n e r e " (Gattung 
swesen) e l'alienazione po-
trebbe essere compress in 
primo luogo se non come 
esteriorizzazione in senso he-
geliano. almeno come nega 
zione di un " uomo ideale " 
che non & mai esistito »-

Al contrario di Althusser. 
al quale quest a impostazione 
ha fornito motivazioni suffi 
cienti a relegare nell'ambi 
to dell'ideologia hegeliano-
feuerhachiana il giovane 
Marx, Mandel si astiene da 
ogni giudizio di valore per 
limitarsi ad indicarne il su-
peramento nell'abhindono 
del « concetto dell* " uomo 
in genere" — che anzi tin 
anno dopo nett'ldeologia Te-
desca rimprovera a Stirner!*. 
Depurato dei residui feuerba-
chiani il concetto di lavoro 
alienato si presta cost ad es
sere facilmente reinteerato 
nel pensiero del Marx matu-
ro e 1 Manoscritti a trovare 
una loro saldatura oreanica 
con il Capitale. Decisiva si 
rivela la lettura dei Grun-
drutse dove Mandel rieerca 
la conferma della categoria 
del lavoro alienato. 

Ma affrontando Panalisl 
dei Grundrisse "Tandel sem-
bra avere dimt.iticato ognl 
disHnzione tra ]» categoria 
dell'alienazione e 11 concet
to di lavoro alienato, per 
schierarsi, nell'entusiasmo 
della reeente scoperta dl 
questn nrezioso testo marxla-
no. dalla parte di quanti In 
tendono ritrovare in que-
st'opera della maturita im-
mutate le catesorie del pen
siero Erlovanile. 

In questa prospettiva il 
recunero della teorfa del va-
lore-lavoro e I'elaborazione j 
della teoria del plusvalore 
non introducono <;olii7inni dl 
continuity riipetto alia con-
cezione dei Manoscritti, e vf-
vace sara la polemica dl 
Mandel eontro auanti teorlz-
zano IMmpossihilita dl com-
hlnare una tenHa della alle-
narlone con la teoria del va
lore lavoro perfeHonata. 

Questo sforzo continuo di 
rlcreare uno Mdltipno llnea-
re del pensiero marxlano si 
riflette nella stessa lnter-
pretazione della teoria del 
valore-lavoro. Infattl. nono-
stante la nregevole rlcostni-
zione storica che d3ta nel 
.wffulorno a Manchester del 
nielio-agosto del 1R45 la sco
perta dell'uso rlvoluzlonario 
che nlcunl scrlttori socialist! 
intrlesl avevano potuto fare 
della teoria del valore-lavo
ro. dalla lettura dl Mandel 
non rlsulta suffielentemente 
caratterl7?.ata la diverstta dl 
imposta?1one che tale teorta 
ha In Marx rispetto a Ri-
cardo. 

Ma la parte pio. Interes-
sante ed orl«inale del Hhro 
resta senz'altro 11 eapftolo 
sul modo dl nroduzlftne asla-
tlco. Al contrario dl M. Co-
delier. J. Chesneaux. J. Su-
ret Canale e P. Boiteau. che 
fendono a fare di quesfo spe-
**ifico modo di produzlone 
;;riS triP-r-"' ""ViJS^r.tnH.i, 'i"3 

delle . nuatfro fasl che tufta 
1'umanlta avTebhe ncce«ssa-
riamente attraversato, dila-
tando a-storlcamente la no-
zione .11 feudalesimo e rag-
gruppnndo sotto I'etichetta 
di soclcta feudale l'insieme 
piu eteroclito di formazionl 
socio-economlehe, Mandel ne 
rivendica ii carattere stori-
camente determinato, preci-
sando «il ruolo chiave che 
Marx ed Engels avevano at-
tribulto ai lavori idraulicl e 
aJle grandl opere pubbllche 
nella creazione di questo mo
do dl produzione ». 

La polemica $1 sposta quin-
dl dai piano teortco a quel-
lo politico per ricordare co
me la discussions del proble-
mi strategic! e tattici della 
rivoluztone clnese e la loro 
lnterferenza con la lotta in 
seno al PCUS sia stata fa-
tale alia discussione aclen-
tlfica Intorno a questo « mo
do dl produzlone», la cut 
nozlone fu condannata in oc-
castone della famosa discus
sione di Leningrado del 1031. 
StrettiMimo in tutto il libro, 
questo neseo fra le singole 
interpreter!on} teorlche e la 
loro immediata utilizzazicne 
sul piano della polemica po
litica, ae conleriaee vivacita 
• attualita alle tea) sostenu-
te, riachia a volte dl farle 
scadere a un livello ptm-
phlettlstloo, apoiattendo la 
•norme mole di lavoro tvoltt 
dtil'tntore. 

Carla P«tquln«Ni 

Arti figurative 

Una vasta pittura k stata realizzata da Ettore De Conciliis 
e Rocco Falciano nel « Centro studi » diretto da Danilo Dole! 

II volto della Sicilia 
nel murale di Trappeto 

La figura ilmbolo del poltra borgheaa nel mural* di Trappeto 

Riviste 

Baudelaire «rivisitato 
Gli atti del colloquio internazionale di Nizza 
dedicate al poeta nel centenario della morte 

A cure delle «Annates de 
la Faculte dea Lettres et 
Sciences Humaines de Nice» 
(Minard edit., n. 4-5, 1968, pp 
217) sono statl pubblicati gli 
Atti del Colloquio di Nizza 
(25-27 maggio 1967) dedicato 
a Baudelaire nel centenario 
della morte. 

Si tratta dl un'ampla rac 
colta di saggi. studi e comuni 
ca2ioni dovuti ad eminenti spe 
cialisti di vari paesi. A quel 
Colloquio nanno recitato la 
loro parte sia il critico tradl 
zionalista come lo psico-criti 
en, lo strutturalista come lo 
studioao d'arte, U comparati 
sta e, nientemeno, anche U si 
gnor Georges Pompidou, alio-
ra primo ministro, che, man 
oo a dirlo, ha chiuso, fra gll 
applausi, con un'allocuzione, 
le tre giomate di Nizza. Gli in 
terventi pronunciati a quel 
Colloquio meriterebbero un di 
scorso piu meditato, mentre 
noi qui possiamo solo dare 
una raplda segnalazione. 

Cominciamo, allora. Gerald 
Antoine fissa U suo sguardo 
su «classicismo e modernita 
dell'immagine» nel Fiori del 
Male. Lloyd James Austin, in 
vece, esamina i rapport) fra 
Baudelaire e Delacroix. Be 
stando sempre nel campo del 
rapporti col mondo dell'arte. 
Wolfgang Drost si occupa del
la « critica d'arte baudelairia 
na». Baudelaire (onda il suo 
giudizio sulla « suggestivita del 
soggetto », cui corrisponde la 
suggestivita della forma. E 
suggestivita e fattura antlac-
cademica, 1 due principali cri 
teri della critica baudelairia-
na, sono. secondo 11 Drost. I 
fondamenti dell'estetica del-
l'arte moderna 

B*ud*i*ir* in un rltratte dipinto da Gustav* Courbet 

oarn 
•>P3r>ra 

W.T. Bandy si occupa del
la diffusione di Baudelaire al-
1'eater o. Per quan to riguarda 
le traduzionl italiane cU Bau
delaire, il Bandy cita giusta-
mente la lmpeccabile tradu
zione dl Lulgi de Nardis dei 
Fiori del Male (Feltrlnelll, ed.). 
ma non fa alcun cenno di una 
versione di Decio Cintl (Dal 
lOglio); ne cita le traduzio-
ni dl Lucia Zatto del Oiari tn 
ttmt (Emaudl. i960) e di Pie 
ro Bianconi dello Spleen di 
PariQi (Btzzoli, 1955). 

Richard Beilharz studia tl 
siginficato della • fantasia » e 
dell'« immanina/ione » in Bau 
delalre, Catherine Crowe e nel 
loru predfff.ssori tedeschi. 

Mario Bonfantini esamina i 
rapporti dJ Baudelaire con 
Stendhal, citando precise re 
ferenze. Lo studioso, al dl la 
di questi «debiU » dl Baud* 
laire, mette in evidenza 1'entu 
slamo de) poeta nel moatrare 
ct*e le sue teorie e I suoi giu 
dial si baaano su que) princi-
p) aifermati dai suo grande 
predecessor*. 

Victor Brombert (« Claustra 
stone • Inflnito in Baudelai 
re a), prendendo 1'awlo da 
un'oaaerranone di Baudelaire 
stuTlnftnito che appare pio 
profondo quando e piti « rldot-
to», osserva che lautore del 
rton dai Male • i l l poeta 
dell evasion* » ma, oello stea 
so tempo, • anche U poeta 
dell'uitimltA, del f limitato a. 

C. Noulet eeamw* la ma> 
ntora ambigua dei tooativi 
man enfant, mo $o*ur us* 
U da Baudelaire nei poem) 
e L«a Yam d* Berth* a * c A 
cell* qui eat trap f i l e »; 

tre i ton Gelliei volge il suo 
interesae alTinianzia del poe
ta, serveodosi anche delle ulti
me 81 lettere inedite. 

Alison Falrlie conteata quella 
tendenza critica che vede nei 
Petits poemea en prose a gli 
tndijEj della diluizione o U de-
cadimento di un talento poe-
tico»», laodove e evidente. In 
vece, « ricchezza deH'immagi 
nazione» e «maestria della 
espressione ». 

Charles D. Herlsson, a pro 
posito della imaoene antique 
nei Fiori dei Male, sosUene 
che U poeta si e servito OJ 
miti e leggende, ma come ton-
tl d'immagini e allegorie. In-
fat ti, Baudelaire, scrive lo He-
risson, toglie a questi riteri-
menti mitologici ogni stonci 
ta conservandone «i l signifl-
cato simbolico e U potere evo-
catorio per rendere i tumui 
ti della sua vita interiors a. 

Partendo dai Baudelaire di 
Sartre, Eva Kuahner traccia 
una iudda analisi del rappor-
to (ra le tea) del filosoto e 
I opera dl Baudelaire, scopren 
dovi una idcntificaxione, c o 
sciente o no, dell'a analista » 
(Sartre) con lo aanalizza-
to » (Baudelaire). 

Charles Mauron, awalendo 
s) dega strumeuU della psl 
co-critica, esamina la «strut-
lura incosciente * dei Ftort del 
Male e sostiene che non si 
poaaono oonlondere i * lanta 
smi incoscienti» che hanno 
parteciputo alia genesl del Fio 
rt con una concezione religio 
--- e cosciente del destino 
umano. 

Guy Michaud, lnteressando 
tl a Baudelaire di tronte alia 
• nouvelle critique a. discute i 
contributi critlci di Jean-Paul 
Weber, Georges Poulet, Char 
lea Mauron, Jean-Pierre Ri 
•lurd. 
Oeorgea Mounln anallxza la 
nUca strutturalista di Ro 

maa jakobson dai Chatt di 
Baudelaire; mentre 11 nostto 
Lulgi de Nardia avolge inte-
reasantiMime oonalderadoni 

In margliw alio studio di W. 
Benjamin au Baudelaire e Pa 
riot U de Nardia <1) oui tag 
gio a) pu6 leggere anche su) 
a a, 1MB di iBe l fagor . ) ai 
eoffenna sulla prospettiva etc-
rlok dei rapporto Baudelaire. 
Parlgl, U quale prooede • se

condo un giuoco d'interruzio-
ni e di riprese attomo al pro-
blema della visione baudelal-
nana della realta, visione che 
si situa fra i due poll del
la memoria e della rappresen-
tcuione allegortca ». 

Jean Pommier prpsmta una 
magistrale « lettura » di un so-
netto dl St^phane Mallarm* 
(«Le torn beau de Charles 
Baudelaire»). Ricco di sugge
stion! critiche 6 perd 11 sag-
gio di Georges Poulet sulla 
« luce autonoma » nella poesia 
di Baudelaire «Per Baudelaire 
— scrive Poulet — ogni ai-
teniiazione di movimento, di 
vi'a e di luce ha tendenza a 
legarsl e ad appoggiarsi ad 
una realta opposta, negative, 
assenza dJ movimento, dl vi
ta e di luce, che ne costituisce 
lo sfondo a, 

Marcel A. Ruft mette in evi
denza una certa « riliazione » 
che da Baudelaire conduce a 
Rimbaud, a Per l'uno e l'altro 
— scrive li Ruff — 6 sulla 
poesia che si attua U loro 
destino tutto intero. Per l'uno 
e per l'altro, la poesia e una 
messa in discussione delta con-
dizione uman* a. 

O nutritlsslmo fascicolo si 
chiude con una breve comu 
nicaalone dl Enid Starkie a 
proposito dell'intluenza che 
Baudelaire ha esercitato su al-
cunl scrittori di lingua ingle 
se e oon un'utlle precisadone 
critica di Julius WUhelm su 
Claudei crtuoo dl Baudelaire 
Per il WUhelm, e slamo d'ao-
cordo con lui, Claudei « par 
lando di Baudelaire pensa piut 
toeto alle sue proprie oreav 
alonl poetirhe ». Non solo, ma 
U poeta oattoUoo ha messo 
tn rilievo solo fU aspetti dl 
Baudelaire par t quail prova-
n in u stesso sentlmenti di 
affinlta, 

Nine Romoo 

Anche la Sicilia be una sua 
importante pittura murale 
moderna. dipinta da Ettore 
de Conciliis e da Rocco Fal
ciano sulle pareti deli*audJto-
num del Centro studi di Trap
peto diretto da Danilo Dotci 

Siamo a 7 chilometri da 
Partuuco, a 12 da alontele-
pre, a 14 da Castellammare. 
d o e ne) cuore di una zona 
tredifionalmeiite sottopoata al 
potere melioeo, gia sanguino-
so tettro delle « gesta » di Sal-
vatore Gluliano; oggl la realiz-
•rawi^nm della digs sul flume 
Jato, frutto delle lotte politi 

che pio avansate, del movimen
to contadino. della pression* 
« non violente • di Danilo. pub 
rendere gli uominl di quella 
zona piii liberi dalla miaeria e 
dalla paurm. 

Questa la pre meets atorica 
necessaria per comprendere la 
presenza a Trappeto del « Cen
tro studi per la pianificazio-
ne organica » e la sostanza e 
il significato letterale delle pit-
ture alle quail De Conciliis. 
Falciano ed un gruppo di ar-
tisti tra cui Enrico Muscetra 
e Nancy Mc Adams hanno la-
vorato, senza retribujdone. per 
quasi aei mesi. 

E" la terza fatica della stes
sa equipe, dopo i murali del
la chiesa di S. Francesco in 
Avellino e della scuoia di Ca-
delbosco*. l'ampiezza delle su-
perfici (circa 200 mq), l'espe-
rienza acquisita dagli artisti, 
ma soprattutto la possibilita 
di rappresentare persone e av-
venimenti vissuti in quel luo-
ghl, di aprire mecuante la pit
tura un colloquio non solo 
con gii intellettuali, i politic! 
i sociologi convenuti da ogni 
parte, ma coi braccianti, gli 
operai, i contadini, i pescatori 
partecipi di quelle vicende, 
hanno dato slancio a quest'o* 
pera rendendola — a giudizio 
di chi ha visto le altre — cer-
tamente la piii valida. 

Gli artisti hanno operato in 
una terra di antiche tradizio-
ru figurative dove i mosaici 
di Monreale parlano ancora al
ia gente: occorreva espnmere 
la lotta dei bene e del male in 
termini modemi, capovolgen-
do 11 senso del me$saggio 
medievale, riportando sulla ter
ra le prospettive di redenzio-
ne in una sorta di « biblia pau-
perum • con nuovi simboli al-
trettanto leggibili che quelli 
della vecchia tradizione icono-
grafica. 

E cosl invece del severo 
Pantocratore domlna su tutta 
la sala un pauroso idolo. U 
simbolo de) potere, della ti 
rannide, campito esso pure 
su fondo aureo, portato avan-
ti su di un pil"-tro aggettan-
te con la sua grinta di capo 
mafioso, di padreterno della 
politica, di gangster siculo-
americano. Da lui si diparto-
no le fila che manovrano, in 
mezzo alia folia anonima e 
senza volto, gli uomini della 
famiglia mafiosa, 1 capieletto-
ri, i politici, i preti, i bandito-
ri, i corruttori, i sicari. So
no riconoscibili a tutti i loro 
volti, quelli delle cosche lo
cal! e quelli piu largamente 
noti dei governanti che da 
Scelba in poi hanno tradito gli 
interessi dell'Isola, 

Sulla parete corta fa da sce
nario un macchinoso aggrovi-
gliato strumento poliziesco, 
scheletri con elmetti, manga-
nelli roteanti. enormi tenaglie 
che mordono il corpo di un 
lavoratore travolto: un « trion 
fo della morte » che ha il suo 
ascendente lontano nel famo
so alfresco di palazzo Sclafa-
ni col quale si chiuse un lun-
go medioevo e si aprl un bre
ve Rinascimento a Palermo. 

Invece, sull'altra parete, il 
trionfo della vita, della ragic-
ne operante, espresso da un 
a gruppo di studio »: una gran
de rosa, simbolo deil'azione 
non violenta, stende i suoi pe
tal! su! component! del grup
po, dai quail si diparte un 
moto vorticoso di cerchi ed 
uiiiasu e m liiiaia sino a inve-
stire, sul pannello adtacente, 
11 tiranno di cartapesta, a tra-
volgerlo gam be in aria insje-
me agh strumenti del suo po
tere, della guerra, dell'odio, 
ed agh oggetti lnutlli dl una 
societa decadutft-

Nella parete esterna, vlsibl-
le a grande distanza, e la sui
tes! di questo dissidio, tra la 
Sicilia del peasato e dell'awe-
nire; una terra lncolta, un de-
serto di pietre calcinate, e la 
rosa aperta che nella porpo-
ra del]'alba si abbevera alle 
acque vivificanti del bacino 
dello Jato. 

Le prime critiche si sono 
appuntate sulla dubbia deci-
frabilita della simbologia di 
alcuni pannelll, sulla manca 
ta rappresentazione di alcuni 
(attori determinant! della rina-
scita dell'Isoia come il travoi-
gente movimento contadino, 
sulla piu debole raffigurazione 
delle Immagini allusive all'av-
venire di progresso e di pa

ce. E' sembrato scarso a mol 
ti U mordente di lutta, u s e 
gno del potente moto rlvolu 
zlonario che acardina le vec-
chle strutture feudal!. 

Ma siamo, con un opera co
me questa, alia rieerca di un 
nuovo linguaggio, nello sfor 
zo di uscire dalle dimension! 
del quadro da galleria o da 
aalotto, per aprire proapetti 
ve preaaocche tgnorate di una 
moderna cotnunicazion* di 
masse, su problem! vtvt, al di 
fuorl dei limit! e dei condl 
Ktonamenti degli abusatl pro-
dotti della societa del conau-
ml, oggl in commerclo sul 
mercato artiatleo, 

I. fd. 

C A M P A G N A P E R LA L E T T U R A 

In occasiofie della Campaun* per la stamp* c w w i t a I'Umita 
premuove in collaboration* con gli tt»\oti Rtuniti, una Can-
moan* per la lettura. Chi acquifttra uno o piu pecehi-laWi nel 
pwriedo 1 ' luglio-2S settembre usufruira d» pamcoUri facKf-
tOMiani. 
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EATON 
PAJCTTA 
DE LA MORA 

Hanoi aotto la bomb* 
II aocialismo nell'era atomic* 
La Russia rtvoiucionaria 
Una donna di Madrid 

FREZZO DEL FACCO-LIIRI L. 2 000 

I . 1^00 
• 700 
• 1 500 
a S00 

L-

2. Dov* 
tAUVAGE 
COflSlNI 
LAMBERT 
CABIESES 
MCHARDO 

ya I'America? 
CM ha uccieo H Pre»*d*nte? 
L'Amevica del diaeenso 
L'AjBMrica latHia 

OK 

1-500 
I J O f 

1JOO 

•HE7Z0 OBL PACCO-LIBRI L. 4.000 
L. t-500 

Qruaeeni *K gloria 
Raceanti del Don 

3. UttoraHira 
COBB 
SOLOCHOV 
MAJAKOVSKU 
PAUSTOVSKIJ I romaotici 
FUCIK Serine s e t * la force 
SI MONO V Coiwpeejnj derm* 

PREZZO DEL PACCO-UBRI L. C/NM 
• a a a a t f a a a B B B ^ H ^ ^ ^ H ^ a B M i ^ M M a ^ i ^ ^ i ^ ^ M ^ ^ M B ^ H a M ^ ^ H M M v a M ^ e a i ^ 

4. La R*>»i«tenza « la via italiana al >oci«lismo 

L. 
• 
• 
m 

• 
• 
L. 

2.200 
2^00 
2400 
2.000 

400 
2 500 

12 400 

MASSOLA 
BAJTAGLIA-
GARRITANO 

AMENDOLA 
AMENDOLA 

UPRE 
RAGIONIERI 
GfilECO 
NAPOLITANO 

TOGLIAni 

Marzo 1S43 ere 10 L. SO* 

Brave stori* delle Reeieteiue 
Italian* • 800 
Antifeectsmo comunismo Resiatenza - 2.000 
Claese operaia e proejrajnmaalon* 
democratic*) • 2-000 
L* svolta di Salerno • 600 
Palmiro Togliatti • 300 
Sen it! acelti • Vol. I e vol. II • tJQQQ 
Movimento operaio e industria 
di Stato * 350 
Comunisti e cattoiici • 2S0 

PREZZO DEL PACCO LIBRI L. 7300 
L. 14J00 

5. G e r m a n i a ie r i a o g g i 

ERUSALIMSKIJ Da Bismarck a 
KOUTEK 
COLLOTTI 
MELNIKOV 
TETENS 

Hitler I . 
Quint* colonna all'est • 
L'occuoazione nazista in Europe • 
Operations Walkiria • 
La nuova Germania e i vecchl naclstl • 

5.000 
2 600 
4.500 

8SO 
2.800 

PREZZO DEL PACCO-LIBRI L. 8.000 
L. 1S.750 

6. L'ltalia antifascista 
SPRIANO 
CERMANEnO 
ALATRI 
FERRI 
AMENDOLA 

Gramsci c I'Ordine Nuovo 
Memori* di un barbiere 
L'antifasciamo italiano 
Antologia di Stato Operaio - 2 voll 
II comunismo italiano nella second* 
guerra mondial* 

L. 600 
800 

- 6.000 
• 8-000 

- 2.530 

PREZZO DEL PACCO-LIBRI L. 9.0O0 
L. 17.900 

Oesidero rlcevere I pacchi eontrassegnati con il num*ro 

1 i 2 , 3 | 4 | 5 ] 6 ] 

segn*r* II n. corrispondente al pacco desiderato. 

Norn* __. 

Cognom* 

Indiriizo completo 

I " 
Kttaglitr* • lnvi«re in b u t U chiuft* o mcolUtO iu tJ - lo lm* pottals l.ila. 
•Undo a EplTOKI RIUNITI - Viale Hegin* Margherila JM • 00144 ROMA. 
I I p*tt«m*nlo avveria all« contegnJ del pacco • domicilio 

Editori Riuniti 
Giulio Cesare italiani 
Paolo Graldi 

CINQUE 
CONTRO 
Busta con cinque manifesti a colori 
f.to 33.5x48.5 - L. 1.000 

Cinque momenti della nostra coscienza pubblica, 
cinque nuovi manifesti della contestazione. 

EDITORI RIUNITI 
MANIFESTI DELLA 

GUERRA CIVILE 
IN SPAGNA 

A cura di Rafael Alberti 
e Maria Teresa Leon 

to manifest! a colori in grandezza natural* 
racchiusl in cartella L. 3:500 

f manifesti piu significativi che chiamarono II popole 
alia lotta per la liberta della Spagna. In easi rlvive la 
glorioaa e tragica epopea degli anni trenta, il bane-
simo politico della prima generazione antifaadsta. 

Editori ^ss> Riuniti 
Alberti, Bini, Del Cornd, 
Giannantoni 

L'AUTORITARISMO 
NELLA SCUOLA 

« Grazie! » 
di una lettrice 

irlandese 
Egregio direttore. 

\o xono una ragazza tr-
landese. venuta m italic per 
imparme le lingue. Sono QUI 
ijdHesso da cinque settimane. 
\ orrei nnaraziare * I'L'rutd » 

I j per avere spiegato chtara-
' . mente la vitu^-.ione nella mia 
I isolata sfortunata. * L'L'ni-
i j ta* e lunico gwrnale ttalta-
! | no che ha detto la verita. 
\ Ho letto pure gh altrx gior-
I l nah. e la muj opinume e eh* 
I j $cn'"no solo le notizie rice-
i j vute dflirinphilferra 
, , Sono rimasta male nel ve-
• | dere XutU i guax della mia 
• | patria e non posso piu rt 
i | manere qui; cost iuneai por

ta perche \n questo momento 
I'lrlanda ha bisogno di mi. 
E' quasi impossible per uno 
straniero copire tutte le in-
giustiiie die si vertficano 
nell'lrlanda del Sord. I cat-
tolici. secondo il governo. 
non mentaro dintti, perche 
sono una razza mferiore. Chi
chester-Clark e gli altri mi-
nistri sono dei I'eri inpleti 
ehe occupano la nostra ter
ra e tengono i cattolici come 
poveri schiavi. 

I B. Specials sono tutti 
oranginisti. fanatici prote-
stanti armati e organizzati 
per perseguitare i nazionali-
sti cattolici; questi pohziotti 
non rispettano la legge per
che sono la jorza pubblica * 
po^sono fare quello che vo-
gliono. Se j cattolic fanno 
qualche dimottrazione, j B. 
Specials vanno di sera nelle 
loro case, minacciano la gen
te. molte volte a Derry han
no rapito le donne e ferito tl 
vecchio nonno che tentava di 
proteggere la nipotina di 14 
anni. Tutte qtteste cose sono 
vere. Quel gorerno corrotto 
e mantenuto dall'lnghilterra 
e I'tnghilterra e mantenuta 
dall'America. Ancora. dopo 
sette secoli di loffa. oli im-
penalisti non rogliono dare 
la liberta all'lrlanda. Son 
voaliono perdere la colonia 
piu vicina. specialmente or,-
gi che Yimvro hritannico 
non esiste piti. Forse io so 
no troppo nazionalista. ma 
penso che I'lrlanda ha lot 
tato per la liherta e per la 
giusi'iz'ia piii di ogni altro 
paese. Queste sei province 
sono nostre, L'Inohiltcrra 
non ha nessun diritto a ensa 
nostra. Tutta Visola dell'lr-
landa dere essere liherata e 
un giorno sara libera. 

Scusi i miVi rrrori. molto 
molto commossa in questi 
giorni e non so scrivere be 
ne I'ifaliano. Ancora grazie 
per le notizie. Distinti saluti. 

Eilin Rogers 
16 Lynch Park -
ftlashcon Road 
Cork - Republic of 
Irland 

P.S. - Una cosa noi irlan-
desi non dictamo mai. il na
me Londonderry, questo no-
me e scritto nelle carte geo-
grafiche stampate in Inghil-
terra. 11 vero nome e Derru. 
NeU'anno 1V09 Giacomo 1. 
avendo ammazzato o manda-
to in esilio la maggioranza 
irlandese, ha dato la cittd 
di Derry a qualche societa 
di Londra ed cssi chiamaro
no la cittd Londonderry, ma 
noi mai. Per gli irlandesi e 
sempre Derry, senza quel 
brutto prefisso inglese. E.R. 

wshrdlushrdlu 

Ringraziamo 
questi lettori 

Ci e impossibile ospitar* j 
tutte le lettere che ci perven- I 
jjono. Vogliamo tuttavia assi- j 
curare l lettori che ci scrivo-
no e i cui scritti non sono 
stati pubblicati per ragioni di 
spazio, che la loro collators,- j 
zione e di grande utilita per ( 
il giornale, il quale terra conto | 
sia dei loro suggerimenti sia | 
delle osserva2ioni critiche. 

Oggl ringraziamo: Lucia BO- I 
NAITA, Luino; Giuseppe BAR- I 
TABELH, Milano; Nello SIL- I 
CI. Torino; Luigi CAVIADA, I 
Codogno (Mi); Nicolino MAN
CA, Sanremo; D.B., Lendina-
ra; Paolo VASSURA. Raven
na. Luigi MANTOVAN, Riva 
(ROVIBO); Osvaldo LAVAGNA, I 
Castellammare di Stabia (Na- i 
poli); Pasquale DI STEPANO, I 
Gemonio (Varese); Antonio 
BARTOLONI, Firenze; Dalma- ! 
zio VISENTIN, Milano; Ri- | 
nnlrto ALBERANI. Bologr.a: ! 
Ludovico SCRINCI, La Spe-
zia; Teobaldo BALLABENI, ' 
Rovereto (Modena); Nicol6 
NOLI, Genova. 

Scrivere lettere brerl Indicaniia 
eon chUrem nnme, cognome • to-
dtriiM. Chi dwieera cbe in Mice 
nan cMuiit II propria nome, ee 
lo preciaj. Le lettere non Bnaaftt. 
o tlflste, o con flrma lllecefblle. 
• che ncMM la aola Indfeaifonr 
«Vn grappo dl... > non Temnn: 
pubhlicate. 

Editori Riuniti 
m^atam^i^a^tm^mmaa^au^ammmmmmmmmammwmammaammm 

Giulio Ceaare ItaUani 
Paolo GraWI 

CINQUE 
CONTRO 
«J> t u i a u i toat 

4rf* . 
faaMaaa aaHAl 

t.e>epolcf I n f o l d 
INTRODUZIONB 
AULA FISICA 
M O O I R N A 
A cura di Bruno Vitale 
pp. 244. L. 2 500 
Un claatlco della divulga-
tione ecientlHca. -Non * 
mai atato acrltto nulla di 
piu preefeo, aempllce e a» 
faecinante auirargemanto • 

(UOtef«e| 


