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Economia 
Tre libri sugii attuali process! 
economici nei paesi capitalistic! 

Che cosa e 
lo sviluppo ? 

Due punti * vista, uno die guarda aH'aspetto quanti-

tativo e I'ahro die mette I'accento sui caratteri qua-

IHativi • Dallo «state sociaie » riformista alia manovra 

congiunturale • Temi e sadi per la formaiiooe dj una 

cesciema e letta di massa die paria dalle conseguenze 

negative deii'inletv p w e u o di sviiuppo captiaiisHco 

II tema dello sviluppo 6 
ormai centrale nell'econo-
mia politica. Da una parte 
• lo sviluppo m se stesso, 
il ritmo di crescita quanti-
tativa dell' economia. che 
auacita una continua ricer
ca di perfezionamento e si-
atemazione della strumenta-
zione che dovrebbe rende
r s € ottiroo > I'uso delle ri-
aor$e in un sistema dato, 
col preciso scopo di non ve-
dere rimettere in discussio-
ne quel dato sistema, o di 
perfezionarlo. 

C'e un secondo tipo di 
ricerca, tuttavia, che si in-
centra sul tipo di sviluppo, 
cioe sul suo aspetto qualita
t i v e E non e solo di estra-
zione marxista, come dimo-
stra il fatto che da qualche 
parte si e giunti a chieder-
ai, appunto, « se lo sviluppo 
sia sempre desiderabile» 
con riferimento ai fenome-
ni peculiari deUe societa 
moderne piu industrializza-
te. un interrogativo che na-
sce da una individuazione 
defonnata dello sviluppo in 
quanto lo identifica appun
to con la industrializzazio-
ne. Una impostazione cor-
retta dovrebbe, da un lato, 
vedere nella sua importan-
za determinante la crescita 
deUe forze produttive e dal-
l'altro ricercare — e met-
tere a fuoco — le contrad
dizioni specifiche di ogni 
ttadio. 

In questo senso anche le 
ricerche del Kuznets, ora 
riproposte in Italia, pur 
partendo da un interesse al 
tenia del primo tipo, pre-
sentano un naturale interes-
ae. Intanto l'Autore stesso, 
che pure si propone di get-
tare le fondamenta di una 
teorica dello sviluppo di 
earattere tecnico, giunge al 
la conclusione che «Sem-
bra proprio che una teoria 
economica dello sviluppo 
economico sia impossible 
ove per economia si inten-
da il campo delimitate da-
gli strumenti della discipli-
na economics vera e pro
pria »; (pag. 97) che e un 
bel colpo per la suddetta 
discipline come scienza. Ma 

ftoi, ne] procedere dell'ana-
isi, sia pure per via socio

log ies si giunge a una co-
statawone degli aspetti qua-
litativi dello sviluppo nien-
te affatto indifferente, af-
fermando che « II capitale 
Ssso piu importante di un 
paese industrialmente avan-
zato non consiste nelle at-
trezzature materiali ma nel 
patrimonio di conoscenze 
che tono il frutto della 
scienza sperimentale, non-
che nella capacita e nella 
preparazione della sua gen-
te a aervirsene prodtutiva-
mente > (pag, 49), con una 
netta rivalutazione del * con-
aumo finale di alto livedo » 
eome bene d'investimento. 

II ruolo del 
capitate 

Si riapre, anche per la 
via deUe analisi cosidette 
oagetttve, la questione del 
ruolo del capitale e dei pos-
tcs^on di rapiialf*, flfll'jp-
propriazione privata del pro. 
fit to, nel limitare lo svilup
po ma soprattutto nel de-
terminarne i caratteri qua
litative Un'analisi oggetti-
va, c !oe. non contrasts ma 
pud anzi fornire sempre 
nuovi element! a una dia-
gnoai e proposta classista. 
Una coatatazione del gene-
re, del resto, e quella che 
fa il Kidron quando pone 
le spese tnutiti, come quel
le di narmo, fra i motivi 
central! della stabilizzazione 
del le economie capitalist!-
che nel secondo dopoguer-
ra. I) pasio successivo da 
fare e 1'anabsi della natu 
ra claaaiata dell'intera spe-
aa pubblica nei paesi capi 
UUatici, 1'abbandono dei ti 
mori riverenziali verso le 
imponenti pretese • redistri-
butive » dello Stato Soctale, 
per far riaaltare piu evi
dent* una reaita esurema-
mente diffusa e di cui man-
ca la coacienza politica, la 
reaita della effettiva, reale 
proleurizzazione di vaati 
atrati della popolazione nei 
peeai • riccbi »-

(I movimento operaio e 
la criUca di sinistra ai tra-
t d n a n o talvolta dietro, ol 
tre i termini atoriei che 
1' feanno determinau, una 
virion* dello Stato capitali
stico moderno che — pro
prio per esters! attlcurato, 
b via ImperialitUca o con 
•aiaurt «aodal i • non inv 
parte, ekvaU riuni di avi- Kton 
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Mostre 

L'arte di Gaetono Previati riproposta a Ferrara 

Una pittura che allontana 
dalle passioni del presente 
Oai clima della scaprgliatura alia « svolta » dhrisitiiista - Tra le mqyietudini spintifalistrcH« e il 

falso ottimismo positivtetica - Una lizione di cui risentiranno anche Becciani e Carta 

luppo — possiederebbe am-
pi margini di azione rifor-
mistica, una eccezionale ca
pacita di abbindolare le 
masse con 1'illusione consu-
mistica- Una societa capita
list ica che assicura un cer-
to ritmo di sviluppo risul-
terebbe, anche per queste 
forze di orientamento so-
cialista, difficilmente attac-
cabile: ma questa e una 
nuova interpretazione og-
gettivistica dello sviluppo, 
la meno adatta per far ve
nire alia luce le contraddi-
zioni al piu alto livello, per 
costruire una teoria della 
trasformazione rivoluziona-
ria di questo tipo di socie
ta che possa fondersi con 
la pratica della lotta poli
tica delle masse. 

Funzione dei 
sindacati 

E' possibile rifare sul ca-
pitalismo di oggi I'operazio-
ne teorica che Marx e Le
nin feccro sul capitalismo 
dei loro tempo ricreando 
a nuovi livellj la coscienza 
dei caratteri negativi dello 
sviluppo capitalistico ? E' 
un'operazione che non pu6 
awenire disgiuntaraente dal-
la pratica politica. 

Barratt Brown, che ha 
scritto uno dei saggi piu 
problematic! della raccolta 
Sviluppo economico e rivo-
luzione intravede la questio
ne parlando de «L'aumen-
to dell'autocoscienza di un 
numero sempre maggiore di 
persone cbe cominciano at-
tivamente a rompere le 
contraddizioni interne delle 
strutture economicbe e ad 
esigere i mezzi per il com-
pimento di se stessi nella 
socializzazione dei rapporti 
economici »; una indicazio-
ne generica ma cbe sembra 
rivalutare tutta una aerie 
di aspetti dell'attuale dibat-
tito politico nei paesi capi
talistic! — sui sindacati, 
sulla programmazione eco-
nomica sui sistemi prevj. 
denziali, sulla spesa pubbli
ca — come sedi specifiche, 
appunto, per la costruzione 
della autocoscienza della 
classe operaia e quindi di 
livelli rivoluzionari di lot
ta che non pud limitarsi ad 
operare sui luoghi di lavoro. 

I riferimenti a questi 
problemi, sia nel lavoro del 
Kidron che nella raccolta 
sopra citata, ci sembrano 
invece spesso troppo gene
ric! ed « esterni ». Cio vale 
per la socialdemocrazia — 
il cui fallimento richiede in
vece una ben piu coagente 
critica demolitrice, sia in 
sede storica che politica — 
e per quelle che sono og
gi le organizzazioni piu va-
ste della classe operaia, i 
sindacati. La collusione di 
taluni movimenti sindacali 
con le socialdemocrazie e I 
governi, la loro adesione a 
teorie redistri butive e a 
pratiche di stabilizzazione 
del ciclo economico, non de-
moliscono il sindacato co
me strumento della classe 
ma lo coinvolgono sempre 
piu direttamente nella lot
ta politica II sindacato e 
quindi piu di sempre una 
delle sedi principal! dello 
scontro di classe, della for-
mazione della autocoscienza 
operaia e uno strumento 
per attaccare le strutture 
capitalistiche. La direzione 
politica dei movimenti sin
dacali e oggi, proprio in re-
lazione al ritmo che alia 
qualita dello sviluppo eco
nomico, determinante sotto 
ogni aspetto. In fondo e nel
la pratir? sindacale t'ue si 
sperimentano ogni giorno, 
in tutte le loro implication), 
le contraddizioni e taluni 
caratteri negativi in assotu 
to che accompapnano lo 
sviluppo — con la sua con 
tropartita, il sottosviluppo 
di vaste aree e settori — e 
si dimostra la natura non 
oggettiva ma relata agli in 
teresai di classe dello svi
luppo economico sotto ogni 
aspetto 

Renzo St«finelli 
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Praviati: • Tramonto in Ligurla I , 1912 

FERRARA, agosto 
La mostra antologica dl 

Gaetano Previati. che ai 
e Inaugurate qualche settima-
na fa a Ferrara nelle sale del 
Palazzo dei Diama.iti. e che 
restera aperta sino all'ottobre 
prossimo, va giustimente su-
scitando un largo interesse. 
Le ragioni sono molte, d'm 
teresse storico-critico e d'inte-
resse ptti genericamente cui-
turaie o di gusto: l'esposizio-
ne torinese del simbolismo a 
ci6 ha senz'altro concorso, 
proponendo il tema della pit
tura visionaria e simbolica su 
scale europea. 

L'esposlzione, organizzata 
dalla Ptrezione dei Musei Ci
vic!, si svotge con un percor-
so che allmea oltre sessanta 
dlpinti e piu di dueeento di-
segni. Si va dagli O&taggi di 
Crema del 1878-79 alia Crea-
none della Luce del 1913, dal
le illustrazioni per i racoon-
ti di Poe (1890) e dei Pro-
messi Sposi (1895) ai disegnl 
per il quadro storico del Car-
roccio, purtroppo non presen
te alia mostra. Anche di qual
che altra opera ugualmente 
Importante si deve lamentare 
rasserusa pei motivi di ordi-
ne tecnico, 
Nato ne) 1852 a Ferrara, Pre
viati si sposto a Milano nel 
1877 per seguire i corsi del 
Bertini a Brera. Per tre an-
nl continuO ad interrompere 
il aoggiorno milanese con bre-
vl ritorni nella citta nataJe. 
finche nel 1881 si stabill nel 
la capitale lombarda definiti-
vamente. Qui con immediata 
sensibilita, s'immerse nel cli
ma della scapigliatura. assor-
bendone modi e contanuti. 1 
quadri di questo suo primo 
periodo oscillano tra Faruffi-
ni e Cremona, tra gli echi del 
Piccio e quelll del Ranzonl 
Nella scapigliatura lombarda, 
che aveva preso consistenza 
verso il "70, si espnmevano le 
prime tnquietudini degli tntel-
lettualt che non rUiscivano a 
trovare un inserimento sicu-
ro nella compazine del nuo-
vo Stato unitario. Di qui una 
storia di vago ribellismo e di 

atteggiamenti anticonformi-
sti. Gli artisti di questa ten-
denza si dedicavano ad una 
pittura di struggenta eaaape-
razione sentimentale, una 
pittura morbida, che non de-
finiva le forme, ma le crea-
va per appro&simazione, con 
un gioco ambiguo di luci e 
d'ombre. Era una pittura di 
evidente psicologismo e d'al-
trettanto evidente complacen-
za letteraria. previati indugib 

I in essa fin verso 1*89, pur fra 
incertezze e prove diverse, oo-
me testimoniano tele quail il 
Paggetto suomtore di mando-
lino (1880), Dopo Novara 
(1884). le Fumatnci d'oppio 
(1887). 

La natura 
di Segantini 

La svolta decisive nell'lndi 
rizzo della sua ricerca figura-
tiva awenne intorno al *9Q. 
In una lettera al fratello, scrit-
ta un anno dopo. egli racoon-
ta: a Dopo visti 1 quadri di 
Segantini e discorso con Gru-
blcy alquanto ml sono senti-
to preso da uno scoramento 
grandissimo, abbracciando 
con uno sguardo solo tutto U 
mio passato artistico e lo sfor-
zo fatto per lncaminarmi co-
scienzlosamente ad utilizzare 
le mie forze e i continui in-
ciampi che le difficolta, conti
nue mi mettono fra 1 pteoJ 
— e l'urto perpetuo con le 
opinion! del piu J quali pie-
gano il collo soltanto quan
do 11 mordere pub costare 
qualche dente ». Lo scoramen
to nasceva dalla convinaione 
di aver battuto una strada in-
sicura o addirittura abagliata, 
perdendo tempo in tentatlvi 
senza reall proapettive. Le 
conversazioni col Segantini e 
la conoscenza della sua ope
ra, nonrhe I'amicizia col fra-
telli Grubicy. Alberto e Vitto-
re, assertorl del divisionismo. 
lo convertirono cos) alia nuo
va dottrina della luce, a cui 
egll stesso, tra 11 1905 e il 

Schede 

II Protestantesimo e 
la societa del 6 0 0 

Uno del problem) che nan-
no asaunto il massimo rilievo 
nel recente di bat tito storiogra-
fico e tndubbiamente queUo 
della crisi del Seicento. Dopo 
quella cnsl la societa Inglese 
si awio .sulla strada di un ra-
ptdo sviluppo economico, che 
vide la nascita ed il consoli 
darsl del sistema capitalistico; 
mentre altre societa, come la 
Italians o la spagnola, conob-
bero un lungo periodo di sta 
gnazlone a di regresao. Lo stu
dio della crisi del Seicento, 
P*rci6, e in notevole mlsura. 
lo studio del sorgere della so
cieta contemDoranea, del pri
mo delinearai di alcuni tuol 
oaratteri fondamenUlt, Tra gli 
storici che hanno dato lnte-
reaaantl ed orlginali contribu-
tl alia diacuaalone v» ricorda 
to certamente 11 Trevor Ro
per. 

Egll traacura llmportanaa 
degli elementi economici e 
porta la sua atterulone so
prattutto su quelll politlcl e 
culturall che ritiene determi
nant! nelle vioende one porta' 
rono alia criai, a In alcum 
paaat, al rapldo superamento 
di eaaa. Questa sua poaislone 
fa al obe le sue teat non 
poaaano avere un valore u> 

terpretativo aaaoluto (come e 
apparao evidente dalle oaaenra 
lioni che aono state rivoite ad 
ease da altri atoriei) ma d o 
non stgnlfica che rallargamen-
to di oriszontl operate dal 
Trevor Roper non sia di gran-
de utilita; gli element! politl 
d e cultural!, la cui analisi 
egll predilige ae non possono 
essere conaiderati quelll ton-
damental! non devono pero 
nemmeno essere ritenut) mar-
glnall. 
In «Proteetanteaimo e tra
sformazione aociale a (Bar!, 
Lateraa, 1969, n.. 384, L. 2500) 
oltra ad un aaggio aulla crt 
at del Seicento, in cui u Tre
vor Roper conduce una pooo 
perauaalva polemica contro le 
tnterpretaaionl degli atortci 
manrlatl, oooorre rlcordare so
prattutto un acuto lavoro au 
Eraamo, ed uno studio aulla 
etregoneria, in cui U Trevor 
Roper conaidera la tmitolo-
gia dell'oaaeaalone della atre-
goneriaa oorne una amanlfe-

le» e ooglle ooo granda 
as 0 rapporto asisftanta tra la 
tenakmi aoetall ed 1 fanofnanl 
IdeologkJL 

a* I. 

1913, consacrera tre ampi sag
gi teorici: «La tecnica della 
pittura a, « I principi scienti
fic! del Divisionismo », « Del
la pittura, tecnlca e arte*. 

Si sa come il divisionismo 
e stato caratterizzato, in Fran-
cia, daH'impegno di applicare 
in modo conseguente le sco-
perte di Helmholtz e Che-
vreul sulla natura del colore 
e della luce alle prime e an-
cora, si diceva, troppo spon-
tanee venta intuite e prati-

cate dagli bnpresskuiisti- Di-
aponendo il colore sulla tela 
nei suoi valori purl secondo 
un procedimento a fitte e sot-
til! lines che li mantenesae 
distinti, si agiva sulla retina 
umana, capace di ricomporne 
un armonico insieme, con la 
stessa vibrante intensita cro-
matica del fenomeno che ai 
compie nella luce naturale. Su 
ci6 al basava, appunto, il di
visionismo. Era una poetica, 
come si vede, di schietta de-
rivazione positivistica, che al
ia validita di un fondamento 
scientifico affidava la propria 
aicurezza. II fine era dunque 
quello di cogliere con la mag
giore efficacie una reaita dl 
natura. Ma che cosa e diven-
tata tale poetica nelle man! 
di Previati? 

La tecnica diviaionlsta gli 
serve per filtrare 11 co
lore sino a ridurlo ad una 
trasparenza lmmateriale. E' 
la tecnlca che gli conaente. 
appunto, di dipingere, come 
egli stesso afferma, «senza 
che la materialita dei colori 
adoperati venga ad emergere 
per ae stessa •. Egll, In mi
tre parole, ha « spiritualizza-
to» U divisionismo, piegando-
10 ad un llnguagpio simboll 
oo, dove il vagheggiamento 
letterario e contemplativo as
sume la parte decisive. 

Lo spirituaiismo di Pre-
vlatl era una soluzione che si 
poneva oltre le contraddizio
ni in atto. ricercando la fine 
delle contraddizioni entro i 
oonflni di un universe idea-
le, estatico, mistlco, alle cui 
soglie morivano 1 contrast! 
del mondo. Diverse quindi la 
sua posizione anche de quel
la di un altro artista divisio-
nista come PciUza da Voipe-

do, 11 quale vedeva la possl-
bilita di rtsolvere le contrad
dizioni della societa in un fu
ture aocialista aia pure uma-
nltaxlaticamente inteao, come 
11 suo splendido Quarto Sta
to dimostra. E diverso anche 
da Segantini, per cui 11 pae-
saggio d'alta montagna con-
aenrava una risonansa cosml-
ca vigorosa e imponente, 

Neppure quando dipingeva 
un tema storico Previati ai la-
sciava coinvolgere In una 
paasione del presente. Qoesto, 
bene o male, capitava alia ge-
nerazlone del romantic!, per 
cui U quadro storico oostitui-
va asaai spesso un esempio 
da mettere sotto gli occhl del 
contemporanei. Per Previati la 
storia e solo leggenda, affa-
scinante eroismo o dramma 
del passato, dove 1'anima in-
dugia e ai perde. 

d̂a come il quadro dl sto
ria ai devono in fondo inten-
dere anche i suoi quadri re-
ligiosl. Della sua kattrnitA, 
Vittore Grubicy scriveva: « l o 
credo cbe quando I'artista he 
per obtetuvo dl eaprimere 
quelle entiU assolute ed ea-
aenxiali che si chiamano Idee, 
gli oggetU obe concorrooo ed 
eeprlmerle non devono avere 
altro valore \D se come og-
gettl, ma solo come segni, eo
me letters d'un alfabeio>. B' 
la definlsJone del simbolismo: 
I'oggetto non rappresenU piu 
se atesao ma k delegato a rap 
preeeotare qualoosa dl diver 
so da as miilialmn Cbe eo-
eaT Net quadri ivUgtoal dl 
Previati questo a qualooaaa * 
una nostalgia purgMoriale par 
I^IM auMfiwt aaranita 
aplrtto< a l*aaplraa1orte ad 

os^paejajMekjMhi 

Nel n. 33 di 

intuna consolazione dell'ani-
ma. Si veda, appunto. la Ma-
ternita (1890-91), la Procesato-
ne (1892-1900), La Madonna 
dei gtgli (1893-1894), la 5acro 
Famiglia (1903). Ma torse, tut-
to sonunato, tale acuto desi-
derio per uno spazio sp>«i-
tuale incontaminato, lo ai ri-
trova ad una misura di an-
cora maggiore purezza in ta
luni paesaggi, dove la natu
ra — cielo e terra — acqui-
stano veramente il valore tra-
alato di un mondo di rara a 
soprannaturale bellezza, come 
nel Prato (1889-90), nelYEsta
te e nella PHmavera (1908), 
nel Tramonto in Uguria 
(1913). 

Naturaimente la lines dl 
sviluppo della poetica e del-
l'arte di Previati non e cosl 
c regolajre » ne oosl • conse
guente a. CiO dipende dai suoi 
Unpulsi, dalle sue vive cu-
riosita culturall, dalla sua in-
clmazione per la ricerca pla
stics. S questo a cominciare 
dalle sue assimilazioni still-
stiche, che vanno da Turner 
al Preraifaelliti, da un certo 
Millet ai oeo-impressionistl, si
no ail'ondulante maniera dei 
floreeU, Da questo punto di 
vista, cio* dal punto di vista 
dells novita plasticne lntrodot-
te nella pittura del suo tem
po in Italia e della coacien
za estetica che egli ne ebbe, 
Previati esercito un'indubbia 
mHuensm. in un centra mquie-
to come Milano, su tutto un 
gruppo di artisti asaai giova-
nl, tra cui Carra e Bocciom, 
che gia acalpitavano alle por
ta del futurismo. A proposi-
to di cib, mi pare che siano 
da accettare le osservazioni 
dl Oalvesi cbe riproduce in 
cataJogo, poatillandolo, un suo 
scritto sull'argomento gia ap-
perso In «Conunentari» ot
to annl fa. Pur rifiutando 11 
mondo poetico apiritualistico 
di Previati in favore della di-
namicita moderna, 1 primi fu
turist! seppero senz'altro uti
lizzare la sua lezione tecnica, 
11 suo paxticolare divisionismo 
dove il tratteggio ondeggian-
te, che definiva gli oggetti con-
tinuandoli al tempo stesso 
nello spazio, suggeriva in qual
che modo 1'invenzione boc 
clonlana delle linee-forza. Ma 
qui U discorso ci riportereb-
be anche a Pelissa da Vol-
pedo. 

Misticismo 
tardo-romantico 

Lo spirituaiismo dl PrevlaU 
era un aspetto dello spiritua
iismo europao In opposisio-
ne al falso otumisroo positl-
vlstico: di questo spirituaii
smo erano pervaal anche arti
sti slntomatlci come Gauguin, 
Van Gogh, Ensor, Munch. In 

quest! pittori tuttavia, tale spi
rituaiismo si colorava di ri-
volta, anticipando l'insorgen-
ra delle avanguardie, mentre 
in Previati appare piuttosto 
collegato ad un misticismo 
tardo romantico. E* per que 
sto che 1 tuturisti dovettero 
capovolgerlo, ritrovando pe
ro. almeno in parte, t limiu 
del positiviamo. Ma, a questo 
punto, U problem* si compli
ce oon tutu una aerie di al-
tre oomponenti che e impoe-
slbile ancbe abrigatlvamente, 
riassumere nel giro di una 
breve recensions. Rests pe
rt da sottolineaxe la ricches-
aa di quest! temi che Is mo 
stra ferrareee propone e re
sts da ritornsre aul earattere 
llmpido e severo dl Previati e 
deua «ua arte, un*arte per-
auaaa da un'interlore mites-
am, priva dl eslbixionismi, ben 
kartana dal classiclatloi virtuo. 
slam! liberty a dennunsisni 
che stavano dlvulgando un 
Sartorio o u n b i CaroUa. 

Marb D« Mlchtli 

Rinascita 
da oggi nelle edicole 

Temposte suII'Asia (editoriale: corrisponden-
za da Hiroshima di Luca Pavolini) 

Govemo « sotto tiro » (di Massimo Ghiara) 

Ulster: i complici irlandesi dell'imperialism© 
britannico (di Chris Gilmore) 

Non si salva Venezia senza i veneziani (di Fio* 
ravante Pacjnin) 

II franco: svalu'azione boomerang? (di Mario 
Mazzarino) 

La concezione del Partito e i pro* 
blemi posti da « 11 manifesto » 

la relazione di Alessandro Nat-
ta al Comitato Centrale del PCI 

Universita: quattordici mesi di «riforme » , 
clandestine (di Gabriele Giannantoni) 

II gruppo di « Tel Quel »: scienza, scrittura e 
rivoluzione (di Mario Lunetta) 

TV: a n c h e l e lotto - in direHa » ? ( d i Ivano 
Cipriani) 

Si apre la Mostra del cinema: bilancio e pro-
spettive (di Mino Argentieri) 

Defregger, il centurione di Hitler (di Libero 
Pierantozzi) 

Un documento 
esplosivo 

Perche 
e morto 
Palazzolo 

<ruomo che 
sopeva troppo>? 

VACANZE LIETE 
Vacanza vacanza vacanza «ul-
I'Adrlstkelll - RIVAZZURRA/RI 
MINI LA PENSIONE ZENITH 
Via Messina 5 Offra dal 26/8 e 
settembre per sole L. 1-350 al gior 
no con cucina romagnola, cabine 
spiaggia, tranquiUita in ambiente 
veramente familiare. Pranolalavi 
lelafonando 12.217. 

RIMINI/MAREBELLO - HENS1U 
NE PERUUIN1 Tel. 32.713. Ac 
cogliente familiare trattamento 
sano abbondante - 16-31 agosto 
2300 - Settembre 1700 comples 
stve Du-ezione propria. 
RIMINI/MAREBELLO - PENSIO
NE KAKIN Telefono 33.171 
Nuova, vicimssima mare, camere 
con/senza doccia. WC privati. 
citofono, baleone, garage, cucina 
romagnola 0*1 24-8 e settembre 
1400 1600 tutto compreso GesUone 
propnetano. 
RIMINI/MAREBELLO - PENSIO 
NE OMBRETTA. Tel. 33.009. 80 
metri mare Camere con/senja ser 
viv Gestione propria, ottima cu 
cina. Agost o2.700; 22-31/8 3100 
tutto comprew Scontl per ramijjlie ' 

RIMINI/RIVAZZURRA • PENSIU 
NE LAR1ANA • Via Bergamo 9 
Tel. 32.329 Vicimssuna mare 
Camere acqua calda e fredda 
Ambiente familiare Giardmo 
Tranquilla. 20 JO agosto L. 2300 
Settembre 1600 tutto compreso 

SANTA CATERINA VALFURV* 
(Sondrio), m. 1.73f • SPORT HO 
TEL. tel. 0342/95525 Nel parco na 
zionale dello Stelvio Bar - Risto 
rante - Tavernetta Agosto 4000 
4200 Prenotatevi subitol 

RIMINI/SAN GIULIANO - PEN 
SIONE GIANC.\RLA - Tel. 26.960 
Vicinissima mare • Settembre 
L. 1600 complessive. 

RIMINI/MIRAMARE • HUl'EL 
KENT. Tel. 33 073. Comlorts. otli 
mo trattamento Dal 26 8 e settem 
bre IH00 tutto compreso. 
RIMINI/MIRAMARE • PENSIU 
NE ELISEO • Tel. 32.605. Al mari 

tranquilla familiare. Camen 
con/senza serviai Cucina Renui 
na Dal 25-8 e settembre prez/( 
speciale d'occasione 16001801 
complessive Sconti per barnbitu 

EDITOR! RIUNITI 
MANIFESTI DELLA 

GUERRA CIVILE 
IN SPAGNA 

A cura di Rafael Alberti 
e Maria Teresa Leon 

to manifest! a colori In grandena natural* 
racchiusl In carte lla L. 3:500 

1 HMMiiffeati piu aignificativl che chrarharono II popeto 
alia lotta per la liberta della Spagna. In eaal rivive HI 
glorioea e tregice apopaa degli annl trenta. II battav 
aim© politico delle prima oenerazione antifaaclate. 

Editori t§s> Riuniti 
Alberti, Bini, Del Cornd, 
Giannantoni 

L'AUTORITARISMO 
NELLA SCUOLA 

« La ballata 

4v\ K4i|flat<»» 
ID *egu>U> *Jl» pgbDIicazio 

ot dot MTVIZI «uli« Porta 4r 
mat* 'UJiana eht prendavn 
oo tpuiiio da tcmu mviauci 
CM aulttart Mino Kiunt* m re 
danonv numetoac latter* MU 
t'atgomrnto He pubblictiarc 
mo alcune tn que»i» rubnem 
ctxniiv:i»itflo oon un* « Omlla 
ta » del rvf)to -lr'W'irif ITMI 
co rrtn^sie 

O mamma mamma sto a ta 
frc u tot dal o 

Ota tono achedato *an tuttc 
\di me 

u comandante no la cartellc 
tcritta al paese dai mare-

f sctallo 
Ct ton te date, le dtmo 

istrattom 
Ct Stan aV sctoperi contrc 

[i padroni 
sanno U olornale che to 

[legaevo 
ed t compaont che treguem 

\tavc 
ed alia tine d% quella lista 
pot ci «fo icrttto «e «> 

imuntsta * 
E tl comanaante del mto reo 

\gtmenl(y 

m< ha tatto un lungo ammo 
Inimentc, 

Qua nei! — mi ha detto — per 
[tare ti noldnto 

(ft ogni idea devt esser spa 
f glial' 

dem dttender I Italia e ta 
mente polittca se nd condan 

[nato 
E quando vado m (tbero 

[usctto 
il comanaante mt ta sor 

[veglutre 
con t compaont non potto 

[parlare 
ma solamente col cappel 

[lane 
che per altro t democrt 

[stianri 
e mi vorrebbe idea tai 

[camhtar 
O mamma mamma sto a ta 

[re U soldau 
Qid aono schedato son tutto 

fdi mt 
un commihtone che ha cwt 

\ testau 
L'han tenuto «legato al pato > 

\tre di 
O mamma mamma se o«" 

f non ji tart 
anche te stamo in tempc 

[dt nace 
e come in auerra tare it 

[snldaV-
tanno U processo • no» 

[care rata 
ISiO povero pad't mori par 

[tigwnc 
per tare I'Italia repubhiicana 
10 per I'Italia taccto tl <nldati 
non voglio servire t nadrom 

[e ia NAM 
FRANCO TR INC ALE Una indecente 

parata 
delle vanita 

I tttolt nobiiian sono stati 
da tempo abolitt per legge 
perche ritenutt tncostituziona 
It Cid malarado. east vengo 
no tmperterrttamente adope 
rati net « Gazzetitm « monda 
ni della stampa borghese. do 
ve ogni gtorno c'e una imman 
da, vanesia successtone d> 
ac contt a e « contesse », « mar 
chese » e « baroni » e robac 
da del genere. Uev'essere tut 
ta gente che paga tortile ta 
late a quella stampa, per la 
vanita d> tar tapere che e sta 
ta al tale « party. al tat'altrc 
« cocktayl », che e partita per 
la Costa Azzurra. o che e rien 
trata dalla croctera m Spagna 

E' vero che ctd non costt 
tutsce un problema, ed e an 
che vero che la nobilta, ora 
mai. non rappresenta ptii nul 
la, se non una agontzzante 
forma di rtdtcolo orgoglio d\ 
casta; ma certamente sarebbe 
opportuno, per la decenza e 
la digntta stessa del costume 
democratico, stroncare questa 
ultima perseverante forma di 
disprezzo della democrazia. 
mvitando certa stampa bor 
ghese ad omettere quei molt 
nobiliari che suonano otfesa 
at lavoratort, e che rtcordano 
le ortgmi vergognose di tutte 
le cosiddette « casate nobtlt ». 
costrutte — la storia insegna 
— sui sopruso, sulla tnolen 
za, sullo slmttamento delle 
classi oppresse. 

Cordiah saluti. 
M If. 

(Napoli) 

Con la burocrazia 
non vogliono 
far entrare 
il «Gerovital» 
Cara Unita, tempo ta ti scrit-

n per avere I'indtrtito delle 
tartnacia svizzera dalla quale 
potevo avere il noto « Oerovi 
tal H3» della dottoresta A-
slan Ebbene, to ho scritto t 
m% hanno mandato la medt-
ana fermo posta (in na 
Aportt). Ma quando sono an-
dato a rittrarla, mi hanno 
detto che non potevano con 
segnarmela. se prima non ut 
Lenevo Vautonzzaztone del mt 
ntstero della Samtd, per la 
quale era necessana una FT 
chiesta in carta da bollo de 
lire 400 piu tl certtftcato del 
medico curante il quale dove 
va attestare che avret fatto 
la cura sotto il suo controllo 
Ma per giungere ad avere m 
mono questo medicina. quan 
ti mesi patteranno, visto U 
modo di agire delta onrocra 
zia ttaltatta' 

Qualche tnorno fa ho lettc 
sul giornale la lettera della 
farmacia di Locarno — la 
Cassina Farmaceutica — nel 
to quale si diceva appunto co 
me tare per chiedere U tar 
maco, al fine di evitare tpe 
culaiiont Ma come e potsi 
bile, lo mt chtedo. evttare an 
che le speculaxioni della bu 
rocraeia italiana. che pare tat 
ta apposta per favorire i mo 
nopoli tarmaceutici del nottro 
PaeseT 

GIUSEPPE MANDELU 
(Milano) 

file:///tavc

