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LA PUBBLICISTICA PER RAGAZ ZI DURANTE IL FASCISMO 

Una tragedia a fumetti 
Raccolte in un documentato volume di Claudio Carabba le storie esemplari propinate alle nuove ge-

nerazioni degli anni Trenta per intervenire nella loro formazione culturale • L'esaltazione delle guer

re imperialiste e del razzismo nazionalistico, il culto della violenza maschile e della devota dolcezza 

femminile, la retorica dell'antica Roma - Una matrice comune nel«comic» americano di ieri e di oggi 

CLAUDIO CARABBA, e l l 
f ascismo a f umetti », Gua-
raldi. pp. 279. L. 3.000. 

«ll seme perverso delle cat-
five idee dopo una grande 
guerra europea che costera 
all'ltalia 600 mila morti av-
velenera il paese • Ma sor-
gera un uomo„.un Duce • che 
guidera i buoni italiani alia 
riscossa. Giovinezza, giovtnez-
za - Il fascismo trionfa • E 
tutti i ragazzi d'ltalia si chia-
meranno Balillan. Con que-
ste battute, illustrate da tavo 
le che mostrano lieti squad ri-
stl in azione contro le orde 
sanguinarie dei a rossi », chiu-
de un tipico esemplare di fu-

metto Italiano del 1938, ln-
tegralmente citato da Carab
ba In appendice al suo vo
lume. La cltazione — come le 
altre che arrlcchlscono pun-
tlgliosamente 11 fascismo a 
fumetti — rende bene 11 ell-
ma generate di quegli anni 
e il tono fondamentale cui 
le dlrettive del Minculpop 
costrinsero la intera pub-
blicistica per ragazzi duran
te U ventennio, con interven-
ti repressivi ora piu intensl 
ora piu duttlll. 

E' una storia che si raccon* 
ta in breve, glacche si con-
densa nella riproposiztone di 
una regola permanente in 
ogni settore della comunlca-
zione di massa: forzarne con-

tenutl e tecnlche narrative, 
fino a piegarle ad una tota-
le e supina obbedlenza alle 
regole di un gioco piu ge
nerate, e doe agli interessl 
della classe dominante. Re-
presso nel sangue il movlmen-
to operaio, e conquistato un 
potere assoluto nella' forma 
estrema del fascismo, la bor-
ghesla itallana prosegue la 
represslone, per tutti gli anni 
Trenta, In ognl settore della 
vita civile: e non poteva man-
care dunque dl Intervenire 
nel delicatissimo settore del
la formazione culturale del
le nuove generazloni. Se la 
storia patrla viene scritta (o 
rlscritta) nel testl scolastlcl 

LETTERATURA SCIENTIFICA SOVIETICA 

Alia ricerca 
di un mondo perduto 
A. R. LURIJA, c Un mondo 
perduto e ritrovato », Edito-
ri Riuniti. pp. 195. L. 1.000. 

II libra e il racconto di un 
trattamento terapeutlco che 
1'autore. ormai nolo in Ita
lia. ha effettuato su un pa-
ziente affetto da gravi distur-
bi percettivi-organizzativi del 
reale. causati da una lesione 
cerebrale. 

II paziente e un ufficiale 
sovietico di nome L. Zaretskij 
ferito alia testa da una pal-
lottola nel 1943, durante un 
attacco'contra i tedeschi nel 
settore occidentale del fronte 
di guerra, regione di Smo
lensk. 

La pallottola aveva lesiona-
to i centri del sistema ner-
voso superiore che presiedo-
no all'elaborazione delle sin-
tesi funzionali; in particolare 
quel blocco del cervello 11 
cui compito fondamentale e 
quello di «ricevere, elabora-
re, conservare le informazioni 
che giungono all'uomo dal 
mondo estemo »; mentre ave
va lasciati intatti gli altri 
due biocchi: quello del tono. 
e quello della programmazio-
ne, della regolazione e del 
controllo deliattivita umana. 

H paziente dunque era in 
grado di percepire 11 mondo 
In quanto l'apparato senso-
riale funzionava perfettamente, 
poteva programmare il pro-
prio comportamento. elabo-
rare dei progetti; perb non 
poteva realizzarli se non a 
costo di grandi sforzi e in-
compiutamente. in quanto il 
secondo blocco del cervello 
che ha la funzione di dare 
una continuity ed una stabi-
lita all'ideazione, al linguag-
gio, agli apparati motori non 
funzionava. In concreto si era 
prodotto nel cervello come 
un corto-crcuito costante e 
sistematico. L'impressione che 
aveva il paziente era quella 
di vivere in un mondo disso-
ciato, atomizzato. frantumato. 
Egli pu6 cammmare ma non 
e in grado di stabilire in che 
dlrezione; pud svolgere un'at-
tivita operativa ma non e in 
grado di ultimate un lavoro 
0 un'operazione dello stesso 
lavoro; pu6 Ieggere ma non 
k in grado di artlcolare bene 
1 suoni, di afferrare I slgni-
ficati di parole che un tempo 
afferrava a prima vista; per-
MpiAC« il proprio corpo, le 
•Hull, le gambe, gli occhl, 
l i orecchle ma non e in grado 

di distinguere quale gamba. 
quale mano. 

Vive insomma in un mon
do polverizzato. Per venticin-
que anni, Lurija lo segue. 
organizza il trattamento te-
rapeutico e riabilitativo. lo 
porta ad un livello di auto-
regolazione tale che egli in-
comincia a recuperare con 
sforzi titanici le funzionl le-
sionate. 

Per venticinque anni il pa
ziente giomo dopo giorno si 
mette a ricostruire il proprio 
mondo dissociato con una vo-
lonta fortissima coadiuvato 
dai medicl ed esperti; dlventa 

uno dei cast piu esemplari 
di esploraztone dell'attivita ce
rebrale. le descrizioni che lui 
stesso fornisce di quello che 
sente. di come gli appare 11 
mondo che lo circonda. di co
me si autopercepisce restano 
delle pagine stupende di let-
teratura scientifica Lurija ha 
selezionato alcune di queste 
migliaia di pagine scritte dal-
l'ufficiale sovietico e le pro
pone all'attenzione del lettore 
sotto forma dl libra dal ti-
tolo nUn mondo perduto e 
ritrovato ». 

Giuseppe De Luca 

II futuro dell'uomo 
N. P. DUBININ, i L a ge 
netica td II futuro dell'uo-
mo>, Editori Riuniti pp. 91, 
L. 700. 

Membro deil'accademia delle 
Scienze dellUBSS, presenta 
alia luce delle piu modeme 
vedute della genetica un raf-
fronto fra Tevol'izione natu-
rale e Tevoluzione sociale del
la specie umana, lentissima 
1'una. rapida I'altra. L'uomo 
rappresenta una specie bio-
logica molto giovane: quale 
futuro e riservato all'umani-
ta e come i due tipi di evo-
Iuzione potranno influenzar-
si reciprocamente? Le quan
ta personal! dell'individuo 
non dipendono interamente 
dal patrimonio ereditario tra-
smesso dai genitori, ma an-
che sono dipendenti dall'in-
fluenza dello ambiente socia
le e fisico in cui l'individuo 
vive e nel quale trova le con-
dizioni per esplicare la sua 
potenzialita. Oltre a! program-
ma ereditario genetico deve 
essere anche considerato quel
lo che Dubinin chiama < pro-
gramma sociale*. una forma 
di eredita culturale non co-
dificata nei cromosoml che 
e rappresentata da tutte le 
sovrastrutture scientlflche, re
ligiose, social!, educative che 
riassumono un'altra forma dl 
evoluzlone ragglunta dalla 
umanlta e ooBtltulscono la 
premessa del suo ulterlore 
progresso In senso soclale^pl-
rituale. Superando 1 concetti 
della vecchla eugenetica Inte-
sa come una copertura aclen-

tifica per mascherare metodi 
di represslone, segregazione 
razziale e genocldio, TA. con-
ferma una possibilita dl Inter-
vento per un mlglioramento 
della specie umana, ad esem-
pio nel campo delle malattie 
ereditarie, nella dlfesa dei dan-
ni provocati daH'introduzio-
ne nelPambiente di prodotti 
che possono portare un dete-
rioramento genetico nella spe
cie umana. nel controllo del
le mutazioni. riducendone la 
frequenza o effettuando par-
ticolari interventi per cerca-
re di cambiare certe concen-
trazioni di geni nelle popola-
zionl. ne si esclude In un fu
turo la possibilita di un con
trollo dei mutamenti nell'ere-
ditarieta umana attraverso la 
biologia molecolare. 

Nei 40.000 anni che trascor-
sero daU'apparizlone del tl-
pici rappresentanti deU'Homo 
Sapiens sulla faccia della Ter
ra, il patrimonio ereditario 
dell'uomo non ha subito cam-
biamenti: si e invece registra-
ta una evoluzione sociale che 
sta aprendo grandi prospet-
tive per un ancora piu ra-
pido progresso della tecnlca 
e della scienza. II futuro ge
netico deirumanita e legato 
a questo progresso poiche sa-
ra proprio questa evoluzlone 
del programma culturale che 
fara avanzare «la nostra co-
noscenza verso quelle strade 
che dovranno essere percor-
se dall'umanlta del futuro ». 

U u n Chits 

ad uso e consumo del fasci
smo dominante, altrettanto 
avvlene dunque nel fumetto, 
per operare — dlremmo og

gi — una perfetta saldatura fra 
coerclzione nel tempo libera 
e nel tempo di lavorostudio. 

Ecco infatti che fin dal 1923 
11 fascismo si cura di dar vi
ta ad un Giornale dei baliU 
la (a fumetti) ecco poi che, 
quando dopo 11 1936 ritlene 
dl aver creato un regime de-
stlnato a sfldare 1 secoll, pie* 
ga totalmente alle sue dlretti
ve anche gli imprendltori pri-
vati 1 quail — talvolta con 
personate entuslasmo reazio-
nario — obbediscono all'ordl-
ne dl band!re 11 fumetto stra-
nlero dando vita ad una pro-
duzlone autarchica nutrita es-
senzlalmente di guerre impe
rialiste. retorica dell'antica Ro
ma, - razzismo nazionalistico, 
culto della violenza maschile, 
esaltazlone della devota dol
cezza femminile. 

Carabba racconta con Iro-
nla talvolta pungente le tap-
pe e le cretinate piu visto-
se dl questa represslone che 
raggiunge naturalmente il suo 
culmine negll anni della guer
ra. E non v'e dubbio che il 
suo contributo sia assal uti
le per Intendere le raglonl 
plO general! del fallimento 
storloo del fascismo anche sul 
terreno della culture popola-
re, nonche la portata delle sue 
possibill alleanze. Le note de-
stinate. ad esempio. ad una 
rigorosa accusa contro il cat-
tolico Vittorioso. contro l'edl-
tore Nerbini. contro lo stes
so Corriere del Piccoli (tutti 
amplamente disponiblll al fa
scismo). fanno definltiva piaz
za pullta degll equlvoci ac-
creditati in Italia da certl or-
ganizzatissimi manlaci del fu
metto. amplamente dispostl a 
di men tl care I) passato per evl-
tare di intendere anche 11 pre-
sente. Giustamente, del resto, 
l'analisi di Crarabba si spin-
ge — nell'ultimo capitolo — 
al fumetto fascista italiano 
del giorni nostri, rilevando 
come «anche glornalinl alle-
gramente comic! o fantastica-
mente avventurosi possono na-
scondere un'anima nera ». 

Carabba si riferisce all'oggl, 
con particolare riguardo alia 
produzione itallana. Ma il ra-
gionamento avrebbe ormai po-
tuto e dovuto spingers! anche 
al passato. in un piu auten-
tico oonfronto fra fumetto au
tarchic© e 11 comic america
no bandito dal fascismo. E* 
vero, certamente. ch3 in quel 
confronto le awenture autar-
chiche mussoliniane appaiono 
pauro^mente ridicole; strac-
cione. dlremmo. sul piano del 
disegno e deH'intrecclo ccme 
stracclone fu 1'imperlalismo 
fascista. Ma le sottolineature 
del rtdlcolo non bastano. 

Anche il venerato comic sta-
tunitense d'awentura si nu-
tti e si nutre di imperial!-
smo (vedi 1 fumetti sulla Co-
rea o sul Vietnam), di raz
zismo (vedi la tipizzazione 
infamante dei popoli latlno-
ameiicanl e del negri. o le 
stesse vicende di Flash Gor
don), di violenza, di ciste 
mogllettine (vedi la popolaris-
slma Blondle). I parallell so
no evtdenti ed e In questa lu
ce, dunque, che ormai andreb-
be rlesaminata anche la pro
duzione fascista per rintrac-
ciare — anche attraverso il 
fumetto — i motivl ed I mo
di di una comune Ideologia 
reazionaria, sia pure con le 
dlversita di due Imperialism! 
a differentl llvelll dl svllup-
po. E* da questa anallsl che 
l'osservazlone giustamente Tl-
tica del passato pud dlventa-
re Indtcazlone dl lavoro per 
U preaente ed tl futuro, e ar-
mard culturalmente contro 
le piu subdole forroule del 
neofasclsmo. non soltanto na-
alonale. 

Dario Natoli 

in libreria 
, X Sr 

L'industria del sottosviluppo 
DOMENICO DE MASI, A 
DRIANA SIGNORELLI, c La 

' . Industrla del sottosviluppo >. 
v, - Guida. pp. 153, L. 2.000. 
'(Una Tamburrino) — II 

volume comprende due sag-
gi. II primo. di De Masl 
(Dal sottoproletarlato al pro
letariate) affronta — aggior-
nando, come dice lo stesso 
autore nella prefazlone, osser-
vazlonl fatte died anni orso-
no — 11 tema della condizlo-
ne soclologica nella quale si 
sono venuti a trovare i me-
rldionall occupatl nel nuovl 
complessl industrial! sortl nel 
corso dl questl anni di «ln-
tervento straordlnario ». 

II secondo saggio, scrltto 
dalla Slgnorelll, affronta in
vece un caso concreto: il re-
clutamento della manodopera 
all'Alfa sud. Un dato lmpres-
sionante: al momento in cui 
l'autrice ha effettuato 1'inda-
gine, le domande dl assunzlo-

ne pervenute al nuovo stabi. 
limento automobilistico sor-
to nell'area napoletana (11 cui 
organlco era prevlsto, ed e, 
In 15.000 tra operal ed imple-
gati) sono state 160 mila. « Ma 
si prevedeva, scrlve la Signorel-
11, e pare sia effettlvamente 
avvenuto che, al rltmo In cut 
esse contlnuavano a giungere. 
avrebbero toccato la quota di 
200 mila, non contando quel
le ripetute piu dl una volta 
dalla stessa persona ». 

L'altra notazione lnteressan-
te del saggio della Slgnorelll 
e la conferma della mancan-
za pressoch6 totale di « effet-
ti lndottl» da parte dell'Alfa 
sud sull'economla della regio
ne campana e dell'lntero Mez-
zogiorno. Lo conferma anche 
un dlrlgente della azlenda: 
« nel complesso — egli dice — 
la parteclpazlone meridlona-
le alia costruzlone dello sta-
bllimento 6 stata del 30% ». 

Dossier sull'Uruguay 
Uruguay: la fine di un'lllu-
slone. A cura del Comitato 
per la liberazione dei prigio-
nicri politici uruguayani 
(CDPPU). Jaca Book. Mila-
no 1973. pp. 125. L. 800. 

(Antonio Solaro) — L'ag-
gravarsi - della crisl polltlca 
in Uruguay, rende utile e in-
teressante questo «dossier» 
preparato da esuli politicl uru
guayani per denunciare la re
presslone In atto nel loro Pae
se. Una larga parte del « dos
sier)) e destinata ad una ana
llsl delle cause economlche, 
politiche e social! che sono 
all'origine dell'attuale crisi in 
Uruguay. 

Gli autori del libro si pro-
pongono inoltre di informare 
l'opinione pubblica Itallana e 
quella europea sulle forme dl 
lotta del Frente Amplio, il 
fronte unito della sinistra e 

delle altre forze di opposizione 
al regime dl Bordaberry. 

II Comitato per la libera
zione dei prigionlerl politicl 
uruguayani non si propone — 
e detto nella prefazlone della 
raccolta di documentl e te
stimonialize — dl pronunciarsl 
sulle diverse forme dl lotta, 
«ma e sua intenzione spie-
game i moventl ed esprlmere 
solldarieta ai militant! cadutl, 
sia che si trattl del nove stu
dent! ucclsl dalla polizla dal 
1968 ad oggl che degli otto 
operal militant! del partito co-
munista freddamente uccisi il 
15 aprlle 1972. che del mili
tant- del partito democratic© 
cristlano. Carlos Batalla. mor-
to sotto tortura nel maggio 
dello stesso anno, che delle 
dozzine di milltantl del MLN 
morti in combattlmento e sot
to la tortura ». 

II rapporto madre-bambino 
MARGARET S. MAHLER, 
« Le psicosi infantili », Bo-
ringhieri. pp. 267. L. 5.000. 

(G. P. Lombardo) — Secon
do la teoria di Margaret Mah
ler, nell'ambito delle « psicosi 
infantili », e necessario distin
guere tra la «psicosi autisti-
ca» e la «psicosi simbioti-
ca». Nello svlluppo normale 
del bambino si ha una fase de
finite «autistica» in cui 11 
neonato vive In uno stato si
mile alia vita autosufficiente 
intrauterina, poi una fase 
«simblotlca» di stretto lega-
me affettivo con la madre e 
infine una fase di separazio-
ne dalla madre e di Individua-
zlone del proprio «se». 

Sia le psicosi infantili sia 
quelle degli adolescentl e degli 
adulti sono da rlcondurre se
condo l'autrice proprio ad 
una mancanza della figura 
materna nel priml mesl dl vi
ta o ad un rapporto grave-
mente coerente con essa. Nel
la a psicosi autistica» sembra 
che vl sia stata una flssazio-
ne o regresslone del bambino 
alle primlssime fasi della vi
ta (fase autistlca)); in questo 
caso la madre e come non 

fosse mai eslstita come stru-
mento di orientamento verso 
il mondo esterno: il bambino 
quindi, senza questo tramlte 
ha paura della realta che lo 
circonda e si difende ritiran-
dosi tutto in se stesso e iso-
landosi da ognl possiblle con-
tatto. 

Nella « psicosi simblotica» 
invece 11 bambino e rimasto 
o e regredito nella fase sim
blotica; la madre rimane lllu-
sorlamente come fusa col 
bambino e 11 mondo vlene 
percepito come ostile. minac-
cioso: il bambino ha cosl rea-
zloni di panico affettivo pro-
fondo ad ogni evento che sem
bra minacciare la sua unio-
ne con la madre. 

Per quanto riguarda la cu
ra dl quest! due tipi di psi
cosi si procede ad una tera-
pia a tre (bambind-madre-te-
rapeuta) in cui il terapeuta 
agisce come figura materna 
sostitutiva, lncoraggiandb 11 
bambino a rivivere un rap
porto affettivo piu gratlflcan-
te. Parallelamente anche la 
madre viene aiutata nel suo 
rapporto con 11 bambino co
sl come ha visto fare dal te
rapeuta. • 

Umanesimo cristiano e pagano 
GIOACCHINO PAPARELLI, 
«Ferilas, Humanltas e Di-
vinltas - L'essenza umanl-
stica del Rinascimento i , 
Guida. pp. 327. L. 4.500. 

(Gian franco Berardi). E' 
nota — anche se metodologlca-
mente in parte superata alio 
lnterno delle molteplici discus-
slonl cui ha dato luogo 11 con
cetto dl Rinascimento — la 
contrapposizione fra un uma
nesimo devoto e cristiano ed 
un umanesimo pagano. laico 
e libertlno (per quest'ultimo 
e stato addlrittura coniato il 
termine dl Antirinascimento). 
Tale contrapposizione ha avu-
to una sua fortuna ed ha agi-
to anche sul Gramscl dei Qua-
derni. Un contributo ad un ap-
profondlmento del tema ci 

viene ora da questo volume 
che raccoglie ampliatl alcunl 
studi in parte gia edit!. La 
questlone vi e impostata at
traverso 1'esame del penslero 
dl personality maggiori e mi
nor!, dal Pantano al Machla-
velli, dal Boccaccio al Vanlnl 
nel tentativo dl deftnire Yhu-
manitas non come differenzia-
zione dalla divinitas dell'uomo 
ma piuttosto rispetto alia sua 
a ferinita ». II riscatto umano 
avvlene attraverso la raglone 
e 11 linguagglo, per cui la sfe-
ra ritenuta estremamente re
torica dellUmanesimo (gli 
studla humanitatis) assume la 
funzione dl trasformare «l'uo-
mo-natura, lgnorante e bestia-
le, in un essere complutamen-
te umano ». 

PROPOSTE ED 
ESPERIENZE 
DIDATTICHE 

La logiea 
anche 

per i piu 
piccoli 

Due volumi diretti agli 
insegnanti ma consl-
gliabili anche a chi cer-
chi un approccio con 
la matematlca dlverso 
dalla tradizlonale pre-
sentazione scolastica 

MARGUERITE ROBERT, 
« Esperlmenti dl introduzio-
ne della logiea nelle scuole 
elemenlari», Boringhieri, pp. 
I l l , L. 2.000. 

TOMAS VARGA, i Fonda-
mentl dl logiea per Inse
gnanti • , Boringhieri, pp. 
192. L. 3.000. 

Quest! due llbrl fanno par
te di una collana dl propo-
ste ed esperlenze dldattiche 
pubbllcata dall'Editore Bo
ringhieri e dlretta in partlco-
lar modo agli insegnanti, ma 
anche a chiunque deslderl ef-
fettuare un approccio con la 
matematlca dlverso dalla tra
dizlonale presentazlone scola
stica. 

Partendo dal presupposto 
dell'eslstenza congenita, In 
quanto caratteristlca struttu-
rale della raglone umana, dl 
alcune nozlonl primitive nel
la mente dl tutti 1 bambini 
(anche lpodotatl), gla In varl 
paesi e stata tentata con sue-
cesso una sperimentazlone 
tendente ad Inserlre la logiea 
nell'insegnamento gia a livel
lo elementare e medio, se non 
addirittura nella scuola ma
terna. II volume della Ro
bert si riferisce proprio ad 
una sperimentazlone condot-
ta dall'A. presso la scuola ma
gistrate di Chambery ed an
cora in corso, dove dopo un 
primo tentativo di insegna-
mento della matematlca at
traverso l'approccio inslemi- . 
stlco, si e sperimentato (con 
rlsultati assal lncoraggiantl) 
un tipo dl Insegnamento ba-
sato su element! di logiea 
proposizlonale. 

II brillante esito del lavo
ro costltulsce senza dubbio 
un Invito per maestri e pro
fessor! ad lnnovazlonl dl que
sto genere, specie per il suc-
cesso ottenuto dall'A. anche 
con I bambini meno dotati. 
Inoltre la rigoroslta e l'ana-
liticlta con cui sono esposte 
le varle fast della ricerca fa 
si che l'esperimento dl Cham
bery si present! come un uti
le modello. Dlverso. nonostan-
te sia animate da un Inten-
to simile, e 11 libra dl Varga, 
che si rlvolge forse ad un 
pubbllco piu vasto del pre 
cedente. 
• Mentre infatti la ' Robert, 
come gli altrl autori del llbrl 
presentatl In questa collana. 
cl fornisce la relazione dl una 
serle di esperlenze dldattiche, 
Varga espone in quest'opera I 
fondamentl dl base della lo
giea matematlca nella sua par
te proposizlonale. II suo scrlt
to e quindi in particolare uti
le all'acquisizlone di alcune 
nozlonl basilari dl cui la no
stra formazione culturale clas-
slca e In genere pluttosto ea-
rente. 

Ed e proprio in quanto pos
sibilita di offrire al glovani 
un tipo di preparazione dl
verso. che megllo 11 avvil a re-
cepire prontamente gli lnces-
santl progressl dello svllup
po tecnologlco, privi del con-
dlzlonamentl dl base della 
istruzlone tradizlonale, che 
consigllamo la lettura di que
stl due volumetti a chiunque 
si interessl ai probleml con 
nessl con 1'educazlone ed U 
mondo della scuola. 

Elena Sonnino 

INDAGINI POLITICHE 

Militari e potere 
ALDO RIZZO, eL'alternati-
va in uniforme. Tecnlca e 
ideologia del potere milifa-
re >, Mondadori. pp. 258. 
L, 2.500. 

Un tentativo di analizzare 
globalmente il ruolo del mi
litari nella polltlca del mondo 
moderno e le sue. talvolta 
contrapposte. manifestazioni e 
impresa di grande Interesse. 
Ne e uscito un libra che ha 
dlversi pregi, a comlnclare 
da quello. tutt'altro che tra 
scurabile, di una lettura assal 

Riforma e 
democrazia 
nella scuola 

CHIARANTE MANACORDA 
NAPOLITANO RAICICH R a 
DANO, • Riforma e demo
crazia nella scuola • , Editori 
Riuniti, pp. 127. L, 800. 

(e. ».). Gil Editori Riuniti 
pubblicano in questo volume 
le linee principal! emerse dal
la seconda conferenza del 
PCI per la scuola. 

I dlversi aspettl del pro-
blema della scuola e degli In
terventi del Partito comunlsta 
sono evldenzlatl dalle relazlo-
nl dl G. Chlarante, MJL Ma-
nacorda, M. Ralclch e M. Ro-
dano, mentre la parte lntro-
duttlva e quella concluaiva 
aono opera <U O. NapoUtano. 

agevole, In cui si awerte il 
vantaggio della notevole espe-
rienza giornalistica dell'auto
re. per di piu familiare con 
la realta della politlca Inter-
nazionale: L'alternativa in uni
forme, Tccnica e ideologia del 
potere militare di Aldo Rizzo. 

Tema centrale del volume 
e 11 c potere mil!tare ». gover-
no autoritario dlretto da uffl-
clalL In contrapposizione a un 
potere civile e costltuxlonale: 
motivo oggi tutt'altro che a-
stratto per qualsiasi paese, 
anche per quelll che possono 
sentirsi immunl dalla possiblle 
Infezlone. visto II peso che 
le «tecnlche* militari nanno 
acquistato nei mondo. Parti-
colarmente senslbili abblamo 
11 dovere di esserlo nol, se te-
niamo ben presentl le tristl 
vicende di un paese vicino co
me la Grecla: dl qui. del 
resto. e dalle velleita fasciste, 
che il caso greco potrebbe 
stlmolare, prende le mosse 
II libra Esso e stato costrulto 
con uno aforzo dl indagine 
assal vasto e tuttavla non pe-
dante. condotto In primo luogo 
sulle vicende greche, poi su 
tutta una serie di altri esempl 
nel dlversi contlnentL Ne rt-
suit* uno studio dallo splrito 
e dalle conclusionl dectsamen-
te antlmllltarlsti: consideria-
mo questo, naturalmente, uno 
del prlnclpali pregi del vo
lume. 

Alcunl dubbl lmportantl ven-
gono suscltatl tuttavla dalla 
Impostazlone steasa del llbro, 

quindi dalla sua metodologia. 
E' ben difficile mettere a 
confronto problem! cosl dl
versi, come quell! delle dit-
tature militari in Grecla e 
in Brasile o in numerosi paesi 
africani, e fenomenl che — 
ci pare — sono non solo di 
ben altra complesslta, ma di 
altra natuxa, quail rinfluenza 
deli'c aggregate militare-indu-
striale » nella vita pubblica de
gli Stati Unit!, la parteclpa
zlone deU'eaercito clnese alia 
« rivoluzione culturale • o rin
fluenza delle forze annate 
nelle scelte economlche e po
litiche dellTJRSS. Gil stessl 
regiml militari, che oggl si 
Incontrano nel mondo, hanno 
a volte caratteristtche ben di

verse. L'autore e consapevole 
di queste dlfferenze. Tuttavla 
ritomano di frequente nella 
sua anal is! accosiamentl o pa
rallell, che non c! sembrano 
convincentL Anche a propo-
slto delle «tecnlche del colpo 
dl State* pare assal difficile 
dare credite a una vecchla 
lmprowisazione dl Curtlo Ma-
laparte, assal dubbia sterlca-
mente e gia Irrisa a suo tem
po da Trotskij. Piu In gene-
rale e possiblle un'anallsl del 
cfenomeno* militare, senxa 
approfondlme I dlversi conte-
nuti dl classe, al dl 14 delle 
possibill analogle dl casta? 
Non credlamo che la ruposta, 
anche dopo questo, pur lnte-
ressante tentativo, possa es
sere af fermatlva. 

1953-1973: VENT'ANHI CON I LIBRI DEGLI 

EDITORI RIUNITI 

CAMPAGNA PER LA LETTURA 

In occaslone del • Mese della Stampa Comunlsta • L'Unlta 
e Rlnasclta. In collaborazlone con gli Editori Rlunltl, pro-
muovono una campagna per la lettura, mettendo a dlspo-
alzlone del proprl lettorl 7 PACCHI LIBRO degll EDITORI 
RIUNITI AD UN PREZZO DEL TUTTO ECCEZIONALE. 

' Inoltre chl acqulstera uno o l pID pacchl rlcevera IN 
OMAGGIO UN MANIFESTO della Rivoluzione russa. 
E* una Inlzlatlva destinata a dlffondere I'lnteresse per II 
llbro tra le masse popolarl. I lavoratorl e I glovani che 
dalla lettura vogllono attlngere, oltre a nuove cognlzlonl, 
consapevolezza e slcurezza nella lotta per II progresso e 
per I'emanclpazlone del lavoro. 
L'offerta speclale e vallda dal 10 glugno al 30 settembre. 

1. Marx, Engels, Lenin 

MARX-ENGELS Cartegglo 
6 volumi in cofanetto L. 8.000 

LENIN Opere scelte • 2.000 

Costo totale L 10.000 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rlnasclta L 5.500 

2. La rivoluzione russa nella letteratura 

REED I dieci giorni che scon-
volsero il mondo L 1.500 

MAJAKOVSKIJ Opere 
8 volumi in cofanetto » 8.500 

Costo totale L 10.000 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rlnasclta L 5.500 

3. II pensiero 
DIDEROT 

VOLTAIRE 

HER2EN 

BLANQUI 

HELVETIUS 

democratico 
Interpretazione della 
natura 

Lettere inglesi 

Sviluppo delle idee ri-
voluzionarie in Russia 

Socialismo e azione ri-
voluzionaria 

Dello spirito 

L 
» 

» 

» 

» 

600 

700 

700 

900 

900 

Costo totale L 3.800 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rlnasclta L 2.000 

4. Imperialismo e lotte di liberazione 

DAVIS La rivolta nera L. 1.500 

MOISY L*America sotto le armi » 1.800 

HO CHI M INH La grande lotta » 1200 

THEODORAKIS Diario del carcere » 1.800 

Costo totale L 6.300 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta a Rlnasclta L 3.500 

5. Memorie e testimonianze di militanti 

AUTORI VARI 

CACCIAPUOTI 

CALANDRONE 

MASSOLA 

I compagni L. 3.000 

Storia di on operaio 

napoletano » 1.800 

Comonista in Sicilia » 1.800 

Memorie 1939-1941 » 1.200 

Costo totale L 7.800 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta a Rlnasclta L 41000 

6. La Resistenza 
LONGO 

COLOMBI 

MILANI 

BERGONZINI 

PAJETTA 

DE MICHELI 

Sulla via dell'insurre-
zione nazionale 

Nelle mani del nemico 

Fuoco in pianora 

Quelli che non si ar-
resero 

Douce France 

T Gap 

L 
» 

» 

* 

» 

a 

2.500 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

1.000 

Costo totale L 7.500 
Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rinaacita L 4X00 

7. Vita italiana 
DEL BOSCO 

AUTORI VARI 

NOVELLI 

FORTEBRACCIO 

AMBROSiNI 

Da Pinelli a Valpreda 

Dossier sul neofasci-
smo 

Spionaggio Fiat 

Corsivi 7 0 

Rapporto sulla repres
sion© 

I boss della mafia 

L 800 

» 800 

» 500 

» 900 

» 700 
» 1.500 

Costo totale L 5 2 0 0 

Prezzo vendita per lettorl dell'Unlta e Rinaacita L 2-800 

g. bo. 

Desidero ricevere 1 pacchl 
numero: 

O 0 O O 
Desidero ricevere 1 pacchl 
siderato. 
Norne 
Cognome 
Indlrlzzo complete 

contrasesgnatl con U 

o o o 
contrassegnati con II 

Ritagllare e Invlare In busta chluaa o Incollare au carto-
lina poatale Intaatando a: Editor! Rlunltl, Vlale Reglna 
Margherita, 290 • 00198 Roma. 

Speso postal! a carlco della cast editrlce. 
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