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Venti anni di isfruzione secondaria in Italia 

L'lNICONTRO 
FASCIS 
IDEALS 

Costanti comuni: Pantisocialismo, 
il nazionalismo e Tantipacifismo 

Ipoteca classista ed elitaria 

La collusion? fra idealtsmo 
e fascismo — collusmne iden 
logica pohtica morale — co 
stituisce uno dei i i f t r imentf 
stonografici piu inteiessanti 
per lunuggiare le response! 
b i l i t i di questo moumento 
filosotico d ie servi da sup 
porto inlellettuale da giusti 
ficazmne razionale al pinces 
so degenerattvo in atto nclla 
societa italiana in seguito al 
lo scadimento dello stato h 
ber<ile che do\e\a Miccessi\a 
mente sTociare nelld dittatu 
ra fascista 

Ai l ibri che si sono sppcifi 
c imente occupah di questo 
argcmento — sia pure da di 
verse angolazioni — si aggiun 
ge ora il volume di Tina To 
niasi [Idealismo e fascismo 
neiia scuola italtana Firen 
ze l a Nunvi t u l i n pacg 10-1 
l ire 1^00) che premie in esa 
n e il setlore dell is lru/ iont 
secondaria in Italia nel pri 
mo ventennio del stcolo per 
nsal ire ad un analisi globale 
della scuola italiana delle ta 
re stonche che essa si e tra 
sonata die ro della dtcrepi 
t v z a delle sue struttuie del 
l i ampollosita umanislico re 
tonca del suoi contenuti cul 
t ura h 

be I ipoteca "lassista ed eh 
tana ha oesato su tutta I oi 
ganu/ruiune icuiaslica i tali a 
na essa si e. fatta sentire par 
ticolarmente nella istruvione 
secondaria e m modo piu 
sensibile, in difesa della mtan 
gibil i ta del ginnasio liceo « lo 
istituto formativo per eccel 
lenza nobihtato dal contenu 
to culturaie (he custodisce e 
trasmette, e dalle dot! perso
nal! o mutuate dall arnbiente 
degu alunni », per gli a l tn 
per i f igb della piccola bar 
ghesia, del ceti impiegatizi ed 
operai i cosidetti «fruges con 
sumere nati > c erano le scuo 
le tecniche e le sottoscuole 
Tali argonienia7!oni Irntemen 
te consei vati ici t iovaiono 
eco anctie in Miicen c lunuud 
tici o studiosi di diverse ten 
denze la paura dello scadi 
mento della cultura, dell in 
vasione della folia nella scuo
la prende Salvemim e Go-
betti Omodeo e Monti men 
tre timidissime appaiono le 
voo dei socialist) per i quali 
i l problema priontar io era 
quello dell istruzionL elemen 
tare e delle scuole popolan 

E in questa situazione di 
confusione pohtica e pedago 
gica — cui va aggiunta la sot 
terranea opera del sostenito 
n della scuola pnvata e con 
fessionale — che matura e si 
afferma il pensieio attuahsti 
co di Gentile anche la sua 
concezione educativa sorret 
ta dall adesione ciociana tro-
va campo libero per una n 
gogliosa e rapida f iontura 
egli sostiene il pnncipio < del 
lo spinto umano signore del 
la realta e quindi in grado 
di inteipretare e di teomza 
re I ordine uniwi^-ale e neces 
sario della civi l ta n della sto 
m » in contrapposi/inne al 
landHfnie n ' * i wi ed her 
bartismo accusati di schema 
ti inu am h i ,J u i „ r, i 
venta < filosofia dello spinlu 
nvolta nella pratica ad tllu 
mmare e dingere 1 arte del 
1 educare > 

Si tratta di una grave mi 
atificazione teonca il recupe 
ro dell individuo dalle pasloie 
del meccanicismo oositivisla 
(che era stato salutato dallo 
stesso Gramsci) viene in pra 
t i ta vanificato sull i l t a i e d t l 
lo Spinto assotuto ed unifica 
tore delle singole indtvidua 
tita (lo Stato etico) e sotto 
i l profilo educativo — insie 
me al colptvole rifiuLo d^gli 
apporti della psicologia della 
sociologia dell anlinpolngia 
gia alfermate in a l tn paesi 
— i\ venfica una dngmaiica 
esalUuione dell autonla para 
dossalmente giustificata co 
me summa della iiberta del 
discente < ogni tducalore — 
affermava Gentile — sa quale 
mezi'o concreto (predica o 
manganeilo) usare secondo It 
circostanze > 

[1 hhrn Hflla I n i«. I 
t a ad un esame puntuale del 
Cl l l l l t l CI It- |J < L 
ma del \bli con oppmiuni 
coll i gamenti (semmai tioppo 
sbngativi) con Cioce Lorn 
baido Radice Ccdignola in 
particolare appaiono sfocait 
le responsabilita lnet t t del 
Croce nei confmnt' dell av 
vento del fascismo (si veda 
invece Borglu in < Criucarin 
ne e autonla nell Italia ma 
derna >) e non sufficientemen 
te messa in RIIPVO la posi/io 
ne del Lombardo Hndice dt 
fmita «s ingo la ie i menlre LS 
sa espnme I angosna di una 
personality pur con luu ed 
ombie sostan7ialnn nte dt 
mocratica e il upt nsamentu 
cnt ico e *nfferto d) un gran 
de oducatore 

L mcont.ro ideologico f i a fa 

scisrno od ideahsmo nascp al 
I inscgna dt alcunc costanti 
prtscnti nn dut mm irm nil 
I opposi/tont i l socialismo e 
alia democrazia I esasppi Uo 
na/ionahsrno 1 ant ip in f ismn 
ma I mcortro p soprattutto 
dt t tato da convt nun/a poll 
tica (come i ironobbe lo sles 
so Croce) t d ilia nctc-sita di 
emaig imre le imsse popolan 
e di d is t iuggue i loro isii 
tuti 

La n f o r n a Gentile san/io 
no qut sla conco/ione e in 
sieme all imspt unento del ca 
n l t e re cla sista della scuola 
au tom/o 1 mtrodu/ione del 
I insegnammto teligioso uno 
dei cedimenti pm gravi che 
dovpva net vere ultennre con 
ferma nei Patti lateranenst 
In uno Slato imbavighato in 
cui 1 unica foima di cultura 
— una cultura prounctale e 
bigotta - t ra I agiografia del 
Capo divenuto < pedagngi 
s l a * ad honoiem le poche 
voci di protesta vengono som 
meise e perseguite lo Stato 
coiporahvo ha bisogno di LUW 
scuola adeguata al nuovo spi 
nto nazionale e impenale 
con Belluzzo Tedele Gmha 
no De Vecchi il processo au 
lo i i tano della scuol i italiana 
raggiungera moment) inquie 
tanti fino all ultima finzione 
quella dell umanesimo fa 
scista teoii/zato da Bottai 

L mtrodu7ione del lavoro 
e dell ut iv i ta manuale — con 
siderata come la grande novt 
ta educativa — aveva uno sco 
po non gia foimativo come 
avevano pensato il Gahelli e 
tl Vi l lan e a livello europeo 
ed extra euiopeo il movimen 
to piagmatista ma quello di 
i stroncare la non consapevo-
le smania di continuaie gh 
studi da paite di chi non vi 
e destinato dalla condizione 
s iciale > libro moschetto e 
vanga diventano cosi I em 
blema della vera bomfica in 
tegiale della scuola fascista 

Un altro aspetto ben lu 
meggiato e quello telativo al 
I atteggiamento del cattolici 
alle compromissiom col fa 
sctsmo delle gerarchie eccle 
siastiche ai vantaggi ideolo 
gici e polil ici conseguiti gra 
zie a Gentile e al fascismo 
mentre a noi sembra che 
un maggioie spa?io avrebbe 
mentato la posizicne di Gram 
sci i l quale rappresenta 1 uni 
c i voce coerente nel coio de 
gh inganni e delle delusion] 
(Volpicelh Mazzetti Mondol 
fo) propno a proposito della 
scuola secondaria che voleva 
unica ed unitana fondata su 
un nuovn asse rul tutale sin 
rico scientifico (riustamente la 
autrice conclude sotiolintan 
do il filone che collega le re 
sponsabihta remote e recen 
ti della classe pohtica ttahana 

Giovanni Lombardi 

Xolizie loiterarie dalla RFT 

Peler Handke 

L'impegno di Peter Handke 

II teatro di strada e 
la strada come teatro 
L'atfacco della rivista «Kursbuch»al giovane autore - Violenla 
accusa di disimpegno - Una nuova frontiera del teatro politi
co - La car ica«na i f»di Handke, vera ragione del suo successo 

FARULLI A PIOMBINO 

Scienza e tecnica in breve 

PLASTICA 
MEGLIO 

DEL METALLO 
Labitudme quuLidiana alle sosUn/e plastithe di cui sono fatti 

quasi tutu i contenilon dei prodntti di uso lome^tico e i te^s li 
di poco prez7o ha certo contribuiUi a discreditare que^t mi le 
nail che facilmente si space ino fon lono se esposti i\ gtl lo 
dellaoqia calda e cosl via Ma natuialmcnte sono o t,eUi di 
costo irritorio non fatti per durare Neilo «tcsso sctk re pro 
segue invece la ricerca per material] o\\ amerte p u costosi 
di elevate carnttenstithe «ia le mlnrca/ioru di plast a costi 
tuiscono un suc(tsso importante e si sa che le phstiche r n 
for^^te con fibre di carhonio o di altra mtura sono impiegite 
addiritura per le ventole di moton a rea/ione 

L ultima novita e tl Noryl che putS sopportare irreflnita 
menle temperature dell ordine di ISO ^radi e irpsenta arat e 
r^tiche metcaniche inferior! a quelle detl aocnio rm nel com 
olewi miehon di quelle della ehi^a o dell alluminio I K lire il 
suo peso speciflco e 12? contro 2 7 per I alluminio e 7 8 per 
I atcia o "̂ on o e riitbhio dunque die qupsla sostnn?a ( I facile 
lavor«7 one e ottpn hile m una vaneta di colon) potn con\e 
nipnlnmenie co^tiiuirp I metalh in moltiss mi mp pgh 
Scarpe e r a q g i g a m m a 

11 inornate tp<nic( sovietuo Son/i' -;(ICP ka n inrlu \r t/a d i 
noti7ia di un procprf mento im IIPLT H 0 m t RS^ per m L or ire 
le carat I or Miche del cuoio nit I M e med anip pepos /one ai 
raem ( urn ma tin rmiltato tipico e che le ^uole da scarpe 
cosi trattjtip durann da' iO at 50 per cento piCi a lungo 
TV pe r c a v o t e l e f o n i c o 

Prnbabilmente i protfiarnrni televisui nei paosi del I iropa 
oc< irlt ntale sar^nno trasmessi — in un fnturo non lortlano — 
per cavo telpfnnito Ricert he e procramnn defin ti n questo 
senso sono gia In una fa^e a^an7ata e appaiono Bui^t ( k i l l 
di l la necessita di ndurre I affoll imento sulle lunfilip/zc d ondi 
utih?7abilt per via aerea I J I trasrnissione per cavo — ^ a 
artntt-ata per nlcuni pro^rammi ndolonic i con la * IhdifTisio 
ne i — presents indubbi vaniaeai rKpetto alia chmt 77a e alia 
asspn7i d pprturba7ioni e r imoros ta d fondo 

C o m p u t e r per l p r o f u m i 
Uno sfcttr 11 pirn di massa accoppnto con un compiler vi^np 

usaln ppr identifl are rh imnf ten te le sostaiup che co^l tu scone 
la base dei prof urn) l̂ a ricerca e ti ust \\c\U d i l faMo che 
Lah sosian/e sono - nella loro tormi naturale come musch 0 
ambra si eia e simill — estremamente rostose Um \nlM den 
tiflcati t componenti e la comples«a !-tuit f ira non dovrebbe es 
sere troppo duficile r costiu rle per suitesi 

C. 5. 

Sembra almeno a starp alio « Spiegel », c le una delle cause della separazlone della rivista di Enzensberger dalla ensa edl 
trier ' Suhrkamp » (vedi « I Unita » del 25 ugMo scorso) sia slato II fatto che mi l ultimo numoro del « Kursbuch » orga 
no della sinistra letterana marxista della RFT) viene dura mente attaccato I ( in fan t prodige », I autore giovane di grande 
Mictt^sn il hi nnnimn di t Suhrkimp » Pi cr l l i ndk i I u t i ! r'i \ 1 ik K i iM i i k * MI ! numi in 1 d< 1 K u ^ h u t h iMiidisct 
fosi « (Juindo il pupillo 1I1II industi n (u l t u i i l e per un 1 \ nit 1 \ illc ti 1 foi m usi in pni t unc i d t l t i i l i o CI IRI^O deeit tu 
Segue u m ItmgT citi7ioiif d i un Titicolo di Peter Hindi t du l u Uo nl tf i t io di st ul<) 111 cm il j*in\ 1110 s tn t l nm <? d i \ i i tenti 

conn u n i s u p n s t i i d( I l e i t t n 
ti U10 01 ti i l i n « boighpse > 
n d i ) n n g n intnidiiiPnti nle 
va ruttT fi p io tes ta s tuden 
tnsc i T t e i t r o ne scefilie un 
p i i o dl scene — e poi tu t 
to puo 1 est i re com o i l » II 
t e i t i o n i r n n e t e i t r o e la lot 
t i pohtica lo t t i poht ica Q ie 
sta secondo Ka i sunke 1 te 
si di ITindko n e l h s o s t i n z i 
un ICCUST dl d is impegno C In 
f i t t i K i r s u n k e citT una (rase 
di Biecht « t i difesa del t c i 
tro t n d i 7 i o m l e pu6 r lus r l i e 
solo se si u s i h seguente fra 
se p i l e semente r e i z i o m r i i 

11 tea t ro 6 tea t ro o Ml 
d i i i m t i a e di u n m a » 

In un paese In cui si assl 
ste ad una nuova f ion tura dl 
t ea t io politico (basti pensare 
n Wi iss o 1 Hoohhut ) ppr 
Handke 1 accusa di « d u i m p e 
gno » non 6 nuova ma 11 g lo 
v ine s e n t t o r e aus t r l aco mo : 
to ne t t amente (e forse non a 
tor to) l i sponde che per lul non 
e un t i tolo d onore se qualeu 
no lo definisce impepn i to da 
to che — sost iene — 6 una 
cosa molto facile essere un 
nuto ie impegnato In una so 
ciela non social ists Impo 
gnarsl signifU a vlvere un e 
spenenya pu ramen te deelama 
t o r n il che e poi q u a k o s a di 
(omple t amen te non impegna 
to Ma H i n d k e sla pur nfiu 
t ando I « impegno » in senso 
t r id i7 ionale non rlfluta un 
confronto con la realta anzl 
sostiene che la sua opera na 
see da una lesa dei conti con 
'e s t r u t t u r e della societa So 
1^ che questa opera / ione e 
p u recGuu t<i meno pa ese 
m t n « dec l ima to r l a » appun 
to Chi voglia conoscere ope 
ie e idee di Hanclkp pu6 leg 
geie in Itallano il « T o t r o > 
(Teltiinelll pp 148 lire H00) 
e « L a m b u l a n t p n CPeltr ielli 
pp 191 Ine 2000) 

In una recente tntervlstn 
Handke ha d lch ia ra to « nella 
societa mo s t i o les is tenza di 
s t ru t tu re formall che fino ad 
oggi non e rano s ta te ch i i r a 
mente rappresen ta te come 
forme o s t i u t t u r e n Questo 
pe io compor ta una sor t s di 
mimesl delle s t ru t tu re date 
de la societa, sla pure per por 
tar le alia luce render le visi 
bili e quindi demistificarle 

Handke con t ra r l amente a 
Karsunke non crede che In 
lettfiratuia (0 II tea t ro) pnss i 
modi f ic i re i r e i l e al miss i 
mo pub por t a l e un contr ibu 
to di mediata conoscen/a (del 
le sov ra s t i u t t u r e ) Credi imo 
fermamente che abbia ragio
ne e per questo non poss l imo 
perdonargll 1 Ingenua spa ia t a 
dl parvenu della politlca sul 
tea t ro di s t r ada con quell ar 
ticolo che non a c i s o ha of 
ferto 11 des t ro all a t tacco dl 
Karsunke 

Handke come si vede e sul 
le posizloni t lpiche dl cer ta 
avanguardia direi della ml 
gliore avanguardia let teraria 
quella che al dl la dl ogru spe 
r imentazione llnguistica di 
most ra di avere letto Marx 
Handke per6 con t ra r l amente 
a ci6 che spesso avviene ne 
gll autorl d avanguardia e un 
po paradossa lmente ha una 
carica nail che e forse la ve 
ra ragione del suo successo 
« come ha det to Marx il 
prob em a e quello di por tare 
alia luce e di rendere r&ali ) 
sogni della gente Quests ->a 
rebbe la vera rlvoluzione In 
modo che la gente non abbla 
piu bisogno di es t raniars i ri 
spet to ai suoi sogni 0 dl aver 
ne p a u r i al cont rar io il p ro 
blema 6 d imos t ra re che i so
gni sono la vita Per ques to 
bisognerebbe fare tu t to il pos 
sibile a cominci ire appun to 
dalla base economica peiche 
I sogni diventmo realta Quin 
di le mle pieces sono dei ten 
tativ) di descrivere 1 Utopia » 

Benche segnata da un evi 
dente ingeninta non si pub di 
ie che questa posizione non 
abbia una sua oglca e una 
sua giustiflcazione esistenzia 
le data la si tuazione socio 
pohtica della Germanla e (n 
generale dei paesi cap i t a l i s t 
ci avan? iti Lobiezlone ^he 
gli si puo muoveie e che rl 
schla di r ea l i / / a i e la sollta 
« fuga » dell intellettuale in al 
tro mondo ( c h n m a t o in que 
sto c i s o « Utopia ») cop iendo 
si per giunta le spalle 
con T cnnsapevole77a Ideolo-
gica UST IP Maix per at tua 
te un 1 nuova e piu smali7ia 
ta '-ussi )ne del re i le be te 
cose per H i n d k e s t i n n o cosl 
Ka i sunke e chl la pensa co 
me lul imbocc i ta una c e r u 
s l n d i - iniva a meirere mol 
to significatlvamente In epl 
grafe al suo art icolo la ie-
guente fiase di Tontane 
« Inol t ie 11 te i t to (niche dura 
la guei ra ot f ie -.oil \ Uo un 
inteies^e secondai 10 » 

II faito 6 che li gueira (e 
cloe la r ivoiu/ione) per 11 mo-
mento non c e e non semhra 
neanch che sla d i t r o I ango-
io Qui idt p u d n r o IKII I SO 

s tu ru i l i mor ie della lette-
rat inn )eiche I un c i cosa "he 
con t i l i pra-is politlca e 
ipe i/l me rldut 1 a e sostan 
ztahnei te dogma ca 

Alia Saia Maggiore della biblloteca comunale 
di Piomblno II plttore Fernando Farul l l , la cul 
pittura e tlplcamente legata da annl al pae 
sagglo e all'ambiente soclale delle fabbHche, 
espone una serle di nuovl quadrl presentall 

con II titolo complesslvo 0 I costrultorl » e che 
vanano, In dimension) monumental!, II tema 
del lavoro nella fabbrlca Le opera esposte 
sono pubblicate In una monografia curata da 
Dario Micacchl e edita da Schwaiz Nelh foto 
uno dei a Costrultorl » dlpinti da Farull l 

372 mila 
le bibliofeche 
neirUnicme 

Net ion stri delle b blioleche 
de I HRSS sono i-»cr th ben H18 
miiioni di letton Pcitanto cir 
ca il 70% dei cittadin - dag 1 
scoiai lag l iccid( mici - si i r 
ve del e bib mteclie prendendo 
dei hbn con il pioposto d ô-
stituirti entro I) <?\e tempo con 
altn I d i ti sono forn ti dolh 
agen7ia No\osti 

Nel terr tono dell Un one ^0 
vietica vi sono i t t t anun le 372 
mila b blioteche con un tondo 
comp essivo di c irc i due mi 
hardi e me?/o di vo umi f sse 
tutte sen?a eccP7ione \engono 
m iten itp a spo>e dello sti 0 
e delle orsnn 77a/ om s nrhcah 
T Ut i \ a nes t 1 tim tempi si 
e cnliioi)Tta una niiovi ten ten 
7a quelh li creire l ib ol die 
col ett \c con fond) (d I b 1) 
personal P or v i t i 

bn aito n mic o di persone 
che per inn hinno r iccoto li 
bri di r h c ( <n nei e cede 1 
propi w mi pet( tie 1 cu in 
i loro \ cin d ca^ 1 0 inchc 
g 1 ah t i 1 IP h 0 n ii 0 
del loin r one 1 c »oi 1 (0 10 
scenti a loro ^ota nu n ino 
\olentici sim 1 b b otrthe col 
leltive 1 fond di alcune bb 0 
teche di q it sto tipo (come id 
e^pmp 0 que lo lel 1 * \ / i o\ 
kaja > di M > c i in t > i t i 1 

s 10 tond on \ it ind \/ iro\) 
contino decme di m £ 11a d 
voluini 

11 a 1 lorn in ati al c hb o 
teche 1i s i i h K ' 1 Mini temp 
vi sono d" c r \ ^ IHL cd / m 
di lurnenev e lo! to) in I n 
gja f r i n ( e in r chi c\ b 
irn co It 7 one 1 \PC he c i r 
to ne r sa en ) J ^cco 0 scorso 

Aperfo 
a Venezia 

iS padiglione 

C stato apeito in questi gior 
ni alia Jo I posi/ione interna 
ziomle d Artt ' Vene? a il pa 
d glume ceco mcco che per il 
ritardato arr \o delle opere non 
6 stato posstbile allcst.11 e per 
il gun no dell inaugura/ione 

La Cecoslovacchu £ presente 
a questa edt?ione del l i fiien 
nale di Venezia con *>2 opeie 
alcute delk qualt due studi per 
due monumenti reali77ati da Ian 
kowc nel suo paese son espo 
sti all esterno oel pidglione 
Ques e opere tappiesentano il 
lavoro dt setle artisti ornni 
affernati Libor i ara (Pragi 
\,),i) /deni T bcl iovi (Fiaga 
1 Ml) Josci l inko\ c (Hr i t ish 
\ \ "J ) Vhdmnr Jirto\ jak 
(Morn 1 11 4) J111 lohn (Mo 
av a l')M) J n Ko 11 (Boe 

01 a 1911) Kirel M i ich (Hoc 
ma 1)1) L i s onu dcllc O\K 
ie e poste n qiest 1 occisione 
si p t enta come un comples 
so l l fc ien/ iUo de e piu vane 
endm/i i r is tu l ie r id cate in 

d ie di\erse cu ture n 1/ onali 
que 1 c u a e q it la slovacci 

11 ( onunissario cecoslo^acco 
l u i e t \ o \ ik Memb-o dell 1st) 
tuto 1 Icoi a e btona de I Ar i 
prts'o I \ctddemn Id le bcicn 
/e 1 Prag 1 e a Lomm sir -1 
iui n a I udm 1 I'eU rajo\ 1 
n 1 no I noto di sc i / oiu h in 
ro u n ito n p i U ) I I L con 1 
I or ̂  1 J L I dt e o[M_re da pn. 
st ntare clip in t r ste I tspu 3 
s ne a r t s l t i nt 1 re i l t i di 
I no io um ino con L 11101 itn o I 
cm I 1 te appirc un pari co 
idt ale PieHrancesc3 D'Anni 

l v U n i t d / mercolecJi 5 ogosto 1970 

Program mi Rai-Tu 

mercoledi 5 Itadio 1 

TV nazionale 
10 00 r I n 

(Prr Miasma i /one c Hi 
Kilo) 

18 15 LH TV d f l r icpz^i 
I llhum di Un i i(, o l 
M )nni(S 

19 45 Telpqiormlp sport 
CronaohP ital anp 

20 30 Telpqiorm e 

21 00 OI IPI qioino 
I u m u li ismission' del 
del i t df di< it i ill i ni< i 
i i ild iil Hi i II confl Ho 
1 111 M t HH lllSL im | ) i o \ \ i 
>, inn nlr ik um MRM TT 
\ IPIU i insti u lo c fimdi 

Ho Till no i so dim tti 
n dill t U sl imoimn/c di 

pi mil) piiio 

22 10 Mercoledi sport 
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Elezioni, crisi politica 
@ movimento operaio 

L'autogestione jugoslava 
La questione agraria in Francia 

Sul pensiero politico di Lenin 

Paolo Bufalmi, / rimlluli di un volo e In crisi it un sislema 

polilico 

Fernando Di Giulio, Bilmicio inlico delle hue di pnmivera 

Giorgio AmendoU Le conjereme operate comumsie 

Tranco Pctronc, L etpencnia dell aulogeUione /ugoslnvt 

Ixiuis Pcrcevil, La questione agraria nella francia conlein-

poranea 

Cclina Bob nska Questione nazionale e cmiladina nclla vi-

sione Icninisla del socialismo 

Siegmund Ginzberg, Ftlosojia e politica in oMaterulisino ed 

empn locrilicismoa , 

Aldo Zanca Parlainenlo borgbese e twohaione socialuta 

m Lenin 

Aida l i s o , Rileggendo Lenin I'entanapazione della donna 

Siefan Morawski Arte e iocu-tit nel pensiero di Plekhanov 

Problenu e dncusstoni 

Frnesio Rjgionien P-cscma di hngels 
Carla Pasqumelli, he LuLacs ni Korsch 

Note e polcmiche 

La salute del bambini in una borgala dl Roma 

Kassegne 

Lucio Del Corno / ' tolto da tagazzt di Rarbiana 
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\ fatti e gli uomini del 
giorno nell'ltalia del cen-
tro-sinistra attraverso I in-
calzante ironia dei cele-
bre corsivista dell'«Unita». 
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