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PROBLEMI POLITICI E SOCIALI 

« » 

dentrb T Europa 
Le nazioni « proibite », o meglio; le nazionalita oppres
se nel continents, dalla: Gran Bretagna alia Spagna e 
airitalia in una trattazione interessante anche se lacunosa 

SERGIO SALVI, ' « Le na-
iloni proibite - Gulda a dle-
cl colonle "Interne" del-
I'Europa occldentale », Val-
lecchi, pp. XX + 623, HI. f.t., 
L. 10.000 . 

Merito incontestabile di que-
sto grossb volume e dl fornl-
re una serle di datl sull'esi-
stenza di nazionalita oppresse 
e — comunque — di minoran-
ae llnguistiche plu o meno con
sistent! nell'ambito dl una de-
rie di • paesi di: democrazla 
borghese. Un altro aspetto po-
sltlvo e di fornlre una docu-
mentazlone sul passato e su 
rivendicazioni attualmente so-
6tenute da gruppi piu o meno 
rappresentativi, per il rioono-
scimento dl diritti elementarl 
conculcati e dl cul sono con-
sapevoll una parte plu o me
no grande, per lo piu modesta 
e In talun caso anche minima. 
degli lnteressati. 

I lactfni 
Non abblamo conoscenze 

sufficient! per esamlnare le 
nazionalita oppresse della 
Gran Bretagna, ne dare giu-
dizl su bretoni e frisonl, cl 
limltiamo qulndi a poche an-
notazioni. • . . • • - • 

Per quanto rlguarda l'ltalia, 
notiamo — innanzi tutto — che 
l'esclusione, per motlvi dl spa-
zio, del ladini insediati nelle 
provincie di Bolzano, di Tren-
to e di Belluno, rende monco 
un giudizio piu generate suila 
politica del govern! che si so
no succeduti dopo l'annesslo-
ne (1920), infattl solo poco piu 
della meta, circa 15.000 frui-
see di alcuni diritti nazionali 
rlconosciutl dallo statuto auto-
nomo della provincia dl Bol
zano: scuole elementarl e me-

die nella lingua materna. Si 
deve pure lamentare l'esclu
sione delle isole alloglotte in, 
Italia, cio6 dl gruppi dl varia 
consistenza che vanno rapida-
mente perdendo l'identita tra 
dizlonale. Con questa esclusio-
ne, al discorso sulle malefat-
te dell'amministrazlone dello 
stato italiano e sul suo radica-
to sprezzo per l'espressione 
popolare, si sottraggono esem-
pl e prove irrefutabili e poco 
note al dlfuori della cerchia 
degli interessati. Quest! pro-
blemi sono attualmente ogget-
to — su iniziativa del compa-
gno Lizzero. deputato del 
Priuli — di una inchiesta del-
l'Ufficio studi della Camera 
del deputati. : -

Per quanto rlguarda 11 Priu
li e la Sardegna si puo dire 
che - le annotazionl politiche 
non sono l'occasione per .n 
approfondimento e . una mi-
glior comprenslone del - pro-
bleml delle rispettlve regioni 
e hanno il solo merito dl met-
ter in risalto, partloolarmente 
per la Sardegna, gruppetti le 
cut slgle sono ignote alia mag-
gioranza e perslno l'eslstenza 
dl formazioni separatiste con 
vocazlone alia guerriglla. 
' Per quanto riguarda la Spa-
gna e motivo di stupore non 
aver considerato la Galizia 
(quasi tre milioni di abitanci) 
che, secondo l'Autore, farebbe 
parte della nazione portogne-
se e questo nonostante il di-
verso parere degli autonoml-
stl gaglieghi (un movimento 
che conta molti decenni di vi
ta). Altro motivo di perplessi-
ta e il considerare baschi e 
Catalan! gruppi a se, prescln-
dendo dalle divlsioni statali 
segnate parecchi secoli fa; si 
tratta di un modo dl affronta-
r© 11 problema prescindendo 

UNA IMPORTANTE NOVITA' 

Storia del socialismo 
GIL Editorl-Hiuniil Jianno pubblicato In quest! giorni un 

lmportante testo che segnaliamo al nostri Iettori e sul quale 
torneremo amplamente in sede di recensione. Ii llbro e « Sto
ria del socialismo* a cura di Jacques Droz. 
. Nelle librerie e giunto 11 primo volume dell'opera — «Dal

le origin! al 1875» — che e articolata in tre voluml. Jacques 
Droz ha retto le fila dl un discorso a piu vocl su un lmpor
tante aspetto della storia dell'umanita. Al primo volume 
(pp. 769, L. 8.500) seguiranno: «Dal 1875 al 1919» e «Dal 
1919 al nostri giomln. Enzo Santaxelli ha scritto la prefa-
zione dl questo primo volume. 

dalla storia: di qui' la sua 
debolezza. Le vicende hanno 
fatto si che baschi e catalani 
del versante settentrlonale del 
Pirenel siano stati colnvolti, 
quasi due secoli fa, dalla rivo-
luzlone dell'89 in Prancla e 
poi, inseritl nella vita politica 
dello Stato francese retto dal
la borghesia, ne abbiano adot-
tati i modelli. L'abbandono 
delle forme tradlzlonall paesa-
ne, alia fine del secolo XVIII, 
ha costltuito quindi un balzo 
in avanti e lo sviluppo eco-
nomico e politico del perlodo 
successivo e valsc a propa-
gandare e ad imporre la lin
gua francese a scapito di quel
le local! e le parlate origina
t e sono via via scomparse 
dai centri urban! e limitate al-
le campagne sono divenute og-
getto dl folclore., 

La Catalogna 
Nel versante meridlonale 

dei Pirenel la storia ha avuto 
un decorso oompletamente dl-
verso; a Madrid non si sono 
riuniti ne .gli Stati generali, 
ne la Convenzione, 11 re non 
e stato ghigliottinato, al con-
trario, pochi • anni appresso 
(nel 1808) • in opposizione al 
dominio francese e divampato 
un movimento di guerriglia 
in cui prevalevano motlvazioni 
ideal! avverse alia rivoluzione 
borghese. Si comprende per-
che in Catalogna, la cui esi-
stenza autonoma era stata eli-
minata nel XVII secolo, con 
11 rigoglio . dell'economia mo-
derna e la nascita di una in-
dustria si affermi e si svilup-
pi un movimento autonomista 
diretto da intellettuall borghe-
si e fiorisca persino una lette-
ratura catalana con autori di 
grandissima e meritata fama. 
•- Con vigore ben Inferiore e 
con qualche decennio di ritar-
do anche nel paese basco spa-
gnolo si verifica un fenomeno 
nazionalistico a carattere con-
fessionale e contadino. 

All'esame >j delle ;- « nazioni 
{>roibite» e stata data una 
mpostazione un po' astratta 

e si e ricercata Tapplicazione 
di schemi che hanno scarsa 
validita per locality tanto di
verse tra loro. D grosso vo
lume ha cqmuhq'ue un meri
to, e non piccolo, quello di 
porre problemi irrisolutl e di 
costituire — tra l'altro — un 
materlale dl divulgazione per 
11 Convegno inteniazionale sul 
tema delle minoranze promos-
so dalla provincia dl Trieste 
per il maggio prossimo. 

Cesare Colombo 

I protagonist! della Rivoluzione 

Una novita assoluta nel grande «em-
porio» delle opere sul Terzo Mondo e 
la serie, appena inlziata, dei «I1rotago-
nisti della rivoluzione », edita dalla Com-
pagnia Bdizioni Intemazionali. La. serie 
si annuncia come una sorta di continua-, 
zione, ma insieme come uno sviluppo, di ' 
que!!a dei «Protagonist! della Storia Uni
versale*, gia ampiarnente diffusa in Ita
lia e tradotta anche in altre lingue. I pri-
mi due volumi, usciti restate scorsa,' 
riguardano TAmerica Latina. Pra pochi 
giorni sara pronta l'Africa, pure in due 
volumi. A prima vista, scorrendo gli indi-

. ci, le molte illustrazioni, gli insert! rias-
suntivi, la cronologia generale (di una 
ampiezza che non ha precedentl nella no
stra pubblicistica) si capisce che i cura
tor! (Barbadoro. Galasso e Tutino) voglio-
no affrontare. adesso. non tanto i linea-
menti di una biografia, come si faceva una 
volta, sullo sfondo dei problemi, ma piut-
tosto i nodi storici e i problemi attraverso 
la biografia di un personaggio o le vicen
de di ui; gruppo di protagonist!. 

Preceduti da una sintesi storico-sociolo-
fica del noto studioso brasiliano Darcy 
Ribeiro, la serie dei venti saggi che com-
pongono i due volumi offre un ritratto 
moito impegnato dell'America Latina con-
temporanea. La tematica e suggestiva: da 
Cuba at Tupamaros, da Allende al Pexo-
nismo, dai Militari alia Chiesa « Rebelde », 
11 quadro delle questlonl di attualta pro-
poste dai subcontinente americano nel 
•uo travaglio anche tragico di oggi trova 
una risposta adeguata, se non altro a It-

veilo di impostazione dei temi. Ma la 
maggiore novita non ci sembra consistere 
in questo aggiornamento. che e diventa-
to 11 minimo comune denominatore di 
ogni pubblicazione del genere. 

La novita deirimpostazione data dalla 
CEI a questi < Protagonisti della rivolu
zione » nel Terzo Mondo consiste nel fatto 
che gli awenimenti contemporanei dei 
paesi colonial!, di queili che hanno rag-
giunto da poco Tindipendenza o che sono 
in procinto di raggiungerla sono raccon-
tati dai punto di vista e nella iuce di 
quel paesi e di quel movimenti di libera-
zione e non sullo sfondo di una scena che 
vedi. sempre in primo piano le vicende 
dei paesi industrialmente piu sviluppati. 

Pur curat! da autori di diverse tenden-
ze deila sinistra italiana e latinoameri-
cana. i saggi sono tutti impostati con 
un'ottica democratica e rivoluzionaria di 
un respiro moderno, articolato. I test! 
sono altrettante monografie, quasi tutte 
su temi inediti o pochissimo approfonditi 
In Italia: alcuni, su temi del tutto «ine-
splorati* dalla storiografia europea. La 
storia della Terza Internazionale in Ame
rica Latina, oppure quella del «desarroi-
lismo » potranno essere discusse. ma indi-
scutibilmente sono le prime assolute che 
escono, nel mondo, sia pure come sintesi. 
Cosl i Protagonisti della Rivoluzione (dopo 
tantc realizzazionl che hanno fatto della 
CEI uno del nostri bastionl cultural! dl 
questi anni) sembra destinata ad a/fer-
marsi come l'opera storica forse plu com* 
pleta e matura dl qoeate eaaa •dltrtoe. 

Sergio Vacchi: «Annunclazlone del pianeta • (particolare) 

MONOGRAFIE D'ARTE 

II pianeta 

ROBERTO TASSI, e l l Pia
neta di Sergio Vacchi », Bo
ra, pp. 372, 500 riproduzlonl 
a color! e bianco e nero., 
L. 30.000- . . . v. :•.-. 

II volume dedicate da Tassi 
al clclo pittorico «H Piane
ta ». che Sergio Vacchi e ve-

' nuto componendo fra il 1968 e 
11 1973. non si limita ad illu-
strare l'ultimo quinquennio di 

.'attivita del pittore bolognese 
ora operante a Roma. L'inda-
gine del critico e di caratte
re monografico e prende le 
mosse dai periodo definibile 
genericamente postcubista, 
iniziatosi attorno al 1948, per 
toccare — attraverso una 
straordlnaria dovizia di illu
strazioni in nero e a colori 
— tutti i moment! di una vi-
cenda artistica Ticca di umo-
ri, di tension! inconciliate. di 
ambiguita; vicenda che Tas
si vede svolgersi e sviluppar-
si principalmente nella dia-
lettica fra realismo e surreali-
smo. • 
• Gia in un saggio del 1960 
Tassi aveva avanzato una ipo-
tesl del genere, non da tutti 
condivlsa, ma questa volta le 
motlvazioni che ne da sono 
per molti versl convincentL 
Abblamo detto che l'lmposta-
zione del saggio e dlalettica, 
percid ne realismo ne surrea-
lismo sono presl come asso-
luti. Anzl, pur cltandole tutte, 
Tassi si guarda bene dai con
siderare esaurienti le varie 
lpotesi avanzate sul realismo 
dl Vacchi da Lodoli, da Cri-
spoltl, da Arcangeli. da Del 
Guercio e anche dallo stesso 
artista, che ebbe a dire di un 
suo «realismo al limite del-
rimpotenza ». Le considera so
lo spostamenti, specificazioni, 
Integrazion! . di - realismo.. Lo 
stesso vale per la componen-
te surrealista. Attraverso una 
somma di analisi e di riferl-
menti a testi fondamentali del 
movimento, l'autore giunge al
ia conclusione che la posizione 
di Vacchi « 6 sempre "autre", 
si situa sempre oltre la nor
ma, gli schemi, le determina' 
tioni, in una zonadi ambigui
ta, di pluralita semantica ». > -
- Certo, ' di ' immaginazione 
surrealista (come di realismo) 
Vacchi si e sempre valso, pri-
vilegiandosi nel suo Iavoro 1 
problemi del « rapporto », del-
Terotismo, della indetermina-
zione (e qui v'e un sottilissl-
mo «dlstinguo» fra indeter-
minazione che nel surreali-
smo si trova come «attesa » -
e in Vacchi come <cnon fini-
tezzan). Ma ecco. ritorna su-
bito la precisazione che quello 
di Vacchi e un surrealismb 
specifico ed eterpdosso insie
me. Tassi, insomma,' prece
de per dualismi sempre ri* 
portati alia processualita dla
lettica. Divide 11 campo in cul 
opera la « facolta di partecipa-
zione» di Vacchi (la cui po
sizione, dice, e 11 contrarlo 
deU'intimismo) In due zone: 
una che comprende la storia 
e la cultura. l'altra la politi
ca e la societa. Storia e cul-

" tura non sono moment! sepa-
rati dell'interrogazione di Vac
chi, c ma una unioa identita 
in cui si meicoktno le opere 
dei pittori e gli awenimenti 
umani, lo spazio di Michelan
gelo e U potere del Papa, U 
rituale magico del "trasferi-
mento del rerfl" « artfttn-. 
disi " a Guldb Reni,' I'erotismo 
di Giulio Romano e la Morte 
di Federicb 1I». . : -
'- Poi fl dialogo dl Vacchi con 
Cezanne, Picasso, Morandi, 
Savink), Guttuso, De Chirico, 
Burri. Bacon, Ernst, Magrttte,-
DIx. Per quanto rlguarda lo 
lmpegno politico e sociale, la 
analisi tocca i moment! « mo-
rail* in cui questo pu6 rico-
noscersl: denuncia, critics, 
giudizio e speranza. «7Z Con-

' alio non e solo un atto di dis-
sacraztone, ma uno de! prim I 
momenti di contestazione del
la cultura italiana, che si di-
lata fra 11 1962 e 11 1968 pas-
aando per il Federico II e 71 
Galileo come espressionc di 
un cosclente attacco al potere: 
flno a quando, proprio nel 
1968 — l'anno della contesta-
zlone europea — I'artlsta vol-
ge a una nuova rlcerca che si 
tnlzia fra dlsperazlone e ape-
ransa*. - ••• . • , ! 

Nella aeconda parte del sag-
flo, Tassi esamlna con mlnu-
sia e acutezza eccezionall gli 
ultlml cinque anni dl Iavoro 
dell'artista; le opere del cd-

clo, tutt'ora aperto, de " H 
• Pianeta ". II riferimento a De 
Chirico, a tutto De Chirico, 
dai metafisico al romantico 
delle " Ville rdmane ", dai se-
centesco' delle "Nature mor
te " al magico dei " Bagnl 
misteriosi", si fa espliclto e 
stringente. La diversity, di 

-Vacchi si fonda sulla " uma-
nizzazione della metafisica" 
e sulla "intensita del rappor
to sociale". Altra citazione, 
piu cauta, e per Magritte. Piu 
contano invece 1 tedeschl del
la " Nuova oggettivita" e 
Guttuso, della cui influenza su 
Vacchi Tassi cl dice con 
straordinaria finezza. 
- « H Pianeta » ha il suo ante
cedents diretto nell'onda che 
trascina i relitti della storia 
e del potere nel «Federico 
II»; nell'ombra delle cose e 
nei cleli drammatici del perio
do del «Galileo»: premonl-
zioni di quel passagglo dalla 
degradazione della storia alia 
degradazione della vita e del 
suo ambiente che e il tema 
di fondo del a Pianeta ». 

Franco Solmi 

IN LIBRERIA 

Per una biblioteca marxista 
• .••' . " : •:•: K-T•••.:;. -;, "-.».». "<rv..-. 

(Red.) II tltolo e Sotto le ban-
diere del marxismo (pp. 223, L. 
900). II aottotitolo spiega: «Gul-
da a un catalogo per la forma-
zione dl una biblioteca orga-
nlca ed econornica sulla sto
ria contemporanea e del mo
vimento operalo ». Questa, pre-
ceduta da una lettera dl Pao
lo Sprlano, e la terza parte 
della « guida » dedicata agll an
ni che cl sono piu viclnl, cioe 
dai crollo del nazifascismo ad 
oggl . •••••• • ••»•••'•.•••• •' • - . . 
' Gil altrl due volumettl in 

preparazlone suddivldono co
sl la materia: «I1 marxismo 
come sclenza: blografie, ope
re, antologie, raccolte, studi 
sul penslero del classicl» 11 
primo; «Storia del movimen
to operalo intemazionale», 11 
secondo. 

L'iniziatlva e stata presa da 

• ' • ' ; C •'^, 

Piiilibri (Milano, via Ponte di 
Legno, 3 a cul-basta 6crive-
re per ottenere il catalogo;, 
che non solo ha preparato 
questa guida popolare, ma e 
rluscita anche con un Iavoro 
paziente a reperire i librl ed 
e ora in grado di fornlrll, 
salvo rarisslme eccezloni, a 
prezzl notevolmente scontati, 
persino al di sotto della meta. 

Cid e stato possiblle anche 
per la collaborazlone dl pa
recchi editor! che hanno aiu-
tata - l'iniziatlva dl Piiili
bri comprendendo 1'utlllta di 
questa impresa che nel giro 
dl quattro anni e riuscita a 
conqulstarsi circa ventimlla 
client! fissi con i quali man-
tiene contatti solo epistolarl 
perche tutto il Iavoro, sia dl 
ordinazlone, che di spedizlo-
ne. si svolge per posta. 

Dore per la B.U.R. nuova 
(Redaz.) — Gustavo Dore 

e stato scelto dalla BUR nuo
va edizione per «lanciare» 
due strenne della rinata Uni
versale: uStrani viaggi, cam
pagne e avventure del Baro-
ne di Munchausen» e «La 
ballata del vecchio marinaio ». 
- I due volumi, l'uno. quello 
dl Raspe gia stampato quasi 
dieel anni fa dalla stessa BUR, 
e l'altro, quello dl Coleridge, 
costano 1500 lire clascuno. So
no fittamente lllustrati da Do

re, appunto; e le illustrazioni 
sono riprese da antlche edlzlo-
nl. Quelle per 11 Barone, lo 
iperbolico ineffablle Barone, 
sono tratte da una edizione 
francese del 1862; quelle per 
il « Vecchio marinaio » da una 
edizione lnglese del'1876. 

' Curatissime, eleganti, dai for-
mato insolito, le prime « stren
ne » della nuova BUR apro-
no degnamente un nuovo cl
clo che si annuncia vasto e in
teressante. 

Diario d'una tragedia 
' MARIO ' BELLINI, t Nella 
~' fornace del Don», Societa 
' Artlstlco Letterarla, Trieste, 

^pp. 219, i.l.p. . . f ; j \ 

(Redaz.) A tanti anni di 
distanza dai tragic! aweni
menti della folle «campagna 
di Russian fasclsta vi e an-
cora qualcuno che quella tri-
ste esperienza ha vissuto e 
che, - oggi, vuole fame par-

.tecipi soprattutto i giovani. 
Questo che Tex sottufficia-

le Bellini pubbllca, sotto la 
affettuosa splnta dl Italo Son-
cini, e un diario di guerra che 

abbraccia l'lnizlo e la fine del
la tragica awentura. Qua e 
la il racconto rlechegglastra-
namente quello di altri me
morialist! italiani che, un se
colo e mezzo prima, avevano 
seguito Napoleone nel disa-
stro di Russia, e avevano de-
ciso di raccontare quella lo
ro esperienza. E\ forse, l'as-
senza di un taglio «politi
co» in questo libro di Belli
ni a farcelo accostare ai vec-
chi diar! degli ufficiali napo-
leonlci. 

H racconto e vivo e pro-
cede spedito. 

Sugar punta sui pugni 
' (redazJ Nella sempre piu 
dura caccia al lettore, caccla 
che del resto sembra dare con 
notevole costanza buone pre-
de, gli editorl vanno alia rl
cerca del piu impensati « f ilo-
n!», non bastando piu 11 tl
tolo singolo, magari accattl-
vante. Cosl abblamo nelle li
brerie . una serle deU'editore, 
Sugar che va dalla a Guida 
all'arguzia erotica nei prover-
Di » di Pecori (pp. 276, L. 4000) 
alia tiGuida ai misteri e pia-
ceri del Vaticano», dl Lucia-. 
no Zeppegno e Franco Belle-
grand! (pp. 296. L. 4000) a 

« Di qua e di la d'Arno. Gut-
da del fiume dai Falterona al
ia foce» dl Renzo Cantagalll 
(pp. 146, L. 3000). 
•' Ma forse Sugar punta dl 
plu. su un libro di Alfredo 
Pigna, lo speaker di «Dome-
nica sportiva» della TV. II 
Hbro (PP. 367..L. 4000> el ln-̂  
tltola al re del ring* ed e 
una nuova storia dei mass!--
mi campion! del pugilato. E', 
narrato con piglio e correda-
to dl numerose foto. Ruggero 
Orlando ha scritto una pref a-
zione all testo. 

,;!, 

STUDI DI POLITICA: GAETANO MOSCA 

L' antisocialismo fu 
ilsuonucleo ico 
Un acuto saggio di Ettore Albertoni illustra i limiti 
gravi del pensatore borghese del primo Novecento 

ETTORE A. ALBERTONI: 
« II penslero politico di Gae-
tano Mosca >, Cisalpino - Go-

-., : llardica, pp. 1tt, L. J J I 0 . ; 

La concezlone della politica 
come sciehza, che toma "oggi 
al centra del dibattito soprat
tutto attraverso la rivista di-
retta da Giovanni Sartori, oa 
avuto in Mosca il suo primo 
teorico italiano, ed e stata 
contrassegnata da una critica 
alle ideologic, come «formu-
le politiche » adottate dl volta 
in volta dai gruppi dominanii 
per legittimare il proprio po
tere. ,- •'• • • ' 

Se l'uso ormai generalizzato 
di concetti come quello mo-
schiano di «classe politica» 
e una conferma del' possibile 
impiego di strumenti metodo-
logici al di fuori del'contesto 
specifico nel quale sono stati 
elaborati - — secondo quanto 
.emerge dalle recent! indagini 
. di Bobbk), tese a recuperare 
gli aspetti antiutopistici della 
scienza politica del primo no
vecento — e compito dello sto-
rico restituire alia dottrina le 
sue connotazioni ideologiche, 

ET questo il fine che la ri-
cerca di Albertoni .si. propone, 
attraverso l'individuazione di 
tre period! in cui si articola la 
dottrina moschiana come rap-
presentazione di una compi Jta 
ideologia borghese. . 

Penslamo soprattutto allT-
dea di una minoranza politica 
che' regoli l'andamento della 
macchlna governativa, alia 
critica del parlamentarismo, 
ma . anche alia, indicazione 
dei requisite che permet-
tono l'accesso alia classe 
politica (valore militate, 
ricchezza,- cultura, nascita) ai 
quali fa riscontro il rifiuto dei 
« valori» espressi • daH'illuml-
nismo e dalla rivoluzione fran
cese, Tuttavia, al dl la della 
pretesa neutralita della scien
za, Mosca indica il fine del-
rorganizzazione rationale del
la societA nel ragglungimen-
to della «miglior somma -di 
moralita e di benessere », con
sidera la cultura soprattutto 
come preparazlone e strumen-
to della classe politica: pro
pone 'quindi a valori che ai 
riassumono nella garanzia del-
l'ordine sociale, nella certezza 
dl un'llllmltata egemonia del
la classe borghese. 
• n pesslmlsmo antropologloo 
comporta una vision© aristo-
cratica della vita politica che 
preclude alVlndagine aoclolo-
floa la comprenslone dl oon-
pleetl problemi ml confron-

ti dei quali a Mosca esprime 
— scrive Albertoni — un oriz-
zonte plu limitato e meno pe-
netrante rispetto alia classe 
politica - del " sub tempo » 
(p. 84). Di fronte alia modi-
ficazione delle IstituzionL libe
ral! e delle stesse forme in 
cul si organizza il dominio 
borghese, lmposta dalla pre-
senza dentro la legalita del
lo Ststo del movimento ope
ralo, 11 suo atteggiamento e 
intellettuaustico e di sostan-
ziale chiusura. H tema dell'an-
tisocialismo rappresenta infine 
— secondo l'autore — il nucleo 

ideologico piu significativo del 
pensiero moschiano, che gli 
impedira di vedere e dl son-
trastare il fascismo. 

Incapace dl vedere il carat
tere strutturale del caotico 
sviluppo capitalistic© egli si 
scaglla contro il disordine e 
rivela un atteggiamento tip!-
co della piccOla e media bor
ghesia, definite da De Sanctis 
— come ricorda Albertoni — 
«tanto poltrona e dormigliona 
nella sicurezza, quanto feroce 
e reazionaria nel pericolo ». 

Giovanna Cavallari 

Strumenti 
P I R T A M P I •iCHE 

A prezzl accessibili, in ristampe anastatiche, 
alcuni testi fondamentali della storiografia . 
e della filosofia, gia pubblicati da 

La Nuova Italia 
La Nuova Italia rilancia sul mercato le opere 
piu significative del suo catalogo di alta cultura 
in ristampe anastatiche a basso prezzo, come 
strumenti di Iavoro per docenti, per student!, \ 
per uorhini di cultura. A fianco, La Nuova Italia 
presentera, nel 1974, una piu articolata proposta 
di strumenti per uso specialmente universitario. 

Sono fci RbfOTM: 

FENOMENOLOQIA 
DELLO SPIRfTO. vol. I 
pp. IV-364. L 12S0 

IL MATEBIAUSMO 
STomco m FEDERICO 
ENGELS 
pp. XXIV-406, L 1500 

FENOMENOLOQIA 
DELLO SPIRITO. vol. II 
pp. IV-31B, L 1100 

LA FILOSOFIA 
DELL'ILLUMINISMO 
pp. 496, L 1700 

6 
SINTESI FILOSOFICA 
pp. XVI-360, L. 1500 , 

3 GHennano 
STORIA DELLA RUSSIA 

. voL I • / 
. pp. XX-1004. L. 3000 

IDEA 
Contribulo oHo Mortal 

pp. XXII-206, L. 800 

STORIA DELLA RUSSIA 
voL H • 
pp. XVI-648,L 2500 

LA CTTTA' ITALIANA 
NELL'ALTO MEDIO EVO 
pp. VIIM00, L, 1400 -

8 
SCRfTTI KANTIAM 
pp. rV-638, L 1100 

/'STRENNE^ 
UTET 

ENMCL0PEDIA 

In soli cinque voluml. rlc-
camente lllustrati, un pa
norama completo, aggior-
nato ' ed ' esaurientissimo 
dl tutti I settori dello scl-
bile umano: dalla lettera* 
tura al teatro al cinema,. 
dalla flsica alia chlmlca 
alia tecnica, dai diritto al
ia storia alia filosofia alia 
soclologla. Uno strumento 
dl sicuro successo in ognl 
campo dell'attivita umana. 
Sono disponibili I primi duo vo
lumi. 

LAMUSICA v ^ 
diretta da Guido M. GATTI 
a cura di Alberto BASSO 
Opera realizzata secondo 
una formula editorials nuo-
vissima. Ouattro volumi di 
« Enciclopedia storica > in 
cul il fenomeno musica e 
visto globalmente in tutti 
i suoi aspetti. Due volumi 
di «Dizionario» con miglia-
-ia di vocl che integrano la 
sezione monograf icacostl-
tuendone I'indice analitico 
piii - completo ed esau-
riente. • . 
Sel voluml dl pagine 6240 con 
1400 Illustrazioni e 30 tavole. 

STORIA UNIVERSALE 
DEL TEATRO 
DRAMMATICO 
di Vito PANDOLFI 
Un quadro vivo, interes
sante, '; documentatisslmo 
delta storia del teatro dal
le' origin! flno at giorni no- . 
etri.i Un'opera nuova,. ori
ginate che non considera 
solo I'aspetto storico-filo-
logico del fenomeno tea* 
trale ma esptora anche II 
mondo In cul lo spettaco-
lo nasce come Idee, test i , 
costuml, scene, problemi 
dl recitazlone, di organfz-
zazlone e dl regla. 
Due voluml dl paglnm 1620 con 
96B Illustrazioni 9 20 tavols. 

STORIA DITALIA 
diretta da Nino VALERi 
La plu completa e docu-
mentata storia d'ltalla dal
le orlglnl al giorni nostri 
a cura di uno storfco di 
alto valore e prbfonda pre
parazlone dottrinarla, re-
datta con la collaborazlo
ne dl valenti specialist! 
che, in chiare, accurate 
e interessanti monografie, 
offrono con metodo rlgo-
rosamente scientifico, di 
ogni periodo della storia 
italiana, un quadro preciso 

.e sereno. 
Cinque voluml dl pagine 4300 
con 1TS1 illustrazioni m 30 tavole. 

i L a a o 
L id 6 ombre 
di Gino CECCHINl V 
L'opera guida i l lettore a 
scoprire le leggl fonda
mentali dell'astronomia, l e " 

, proprieta dei corpi celesti -• 
e la loro intima struttu-
ra; con esposizione chiara,. 
ma sempre su basl scien--

. tifiche, sono anche trattatl 
argomen*i di grande attua-
lita quau la radio-astrono-
mia, i rapport! fra astro-
nomia e relativita, I'origi-
ne del sole e del sistema 
solare, i viaggi Interpla-
netari, I'abitabilita dei 
mondl. 
Due voluml dl pagine 1450 con 
919 illustrazioni e 22 tavole. 

DIZIONARSO CRITICO 
DELLA LETTERATURA 
FRANCESE 
diretto da Franco SIMONE 

• Un panorama chlaro, esau-
rlente e * sintetico dello 
sviluppo degli studi critic! 
e delle ricerche storiette 
sugll esponenti magglori 
e minor! della letteratura 
francese. Un'opera da cul 
traluce II fascino dl un pa-
trimonio culturala che, con 
1 suoi dleci secoli dl vita, 
ha ormai acquistato II pre-
stlgio di una terza lettera
tura classica. 
Due voluml di pagine 1322 con 
37 tavole. 

IMMADINI 
DELL'ARTE ITALIANA 
ATTRAVERSO 
I SECOLI 
diAnnaBOVERO 
Una formula inedita dl -
atlante d'arte: dai prlml < 
secoli dell'ltalia cristiana 
flno alia seconda guerra 
mondiale, da Roma ad al
tre citta, la descrizione 
segue lo sviluppo del le' 
forme artistiche con pre-
cisi riferimentl a fatti sto
rici cos! che il lettore pub 
conoscere a fondo i tesori 
dell'arte italiana. 
Sel voluml dl pagine 192B con 
2154 illustrazioni e 129 tavole. 

STORIA ! 
DELLE RELIGI0NI 

> fondata da '' -
. Pietro TACCHI VENTURI 
diretta da ^ • 
Giuseppe CASTELLAN I 

, Opera grandiosa, senza 
precedentl, agglornatissi-
ma, aperta alle nuove ac-

. quisizioni del sapere sto-
: rico-religioso. • Dalla reli-
gione dei primitivi alia re-
ligione cristiana, dai tem-

. pi apostolici ad oggi, ogni 
corrente di pensiero e de-
scritta con profonda dot
trina attraverso lo studio 
accurato delle font! e il 
riferimento delle acquisi-
^lorjl etnografiche, archeo-
Idgtche e filologiche. . 
Cinque volumi dl pagine 4144 
con 1560 Illustrazioni e 48 tavole. 

RAZZE E P0P0LI 
DELLA TERRA 
dl Renato BIASUTTI 
Un vastis'simo e approfon-
dito resoconto dello stato 
attuale degli studi etnolo-
gicl nel mondo. Tutte le 
tradizioni popolari e gli 
element! piu diffusi e ca-
ratteristici di ogni popolo 
e di ogni civilta sono qui 
esposti con precis! riferi
mentl all'archeologia prei-
storfca, all'antropogeogra-
fia, alia linguistica, alia 
psfcologia dei popoll." al-
I'economia dei gruppi uma
ni e alia sociologia. -
Quattro voluml dl pagine 3243 
con 2323 illustrazioni e 40 tavole. 

FL0RIC0LTURA 
d l Onorato MASERA 

Un manuale di vivo inte-
resse, esauriente, facile 
da leggere, prat ico da se-
guire; tratta di numerosis-
sime specie botaniche ap-
partenenti a vari generi di 
piante erbacee e legnose, 
da plena terra e da vaso. 
da pieno cielo e da serra. 
Un'opera utile e interes
sante non solo per lo 
specialists ma anche per 
I'amatore dilettante. 
Pagine 780 eon 237 illustrazioni 
• 40 tavole. 

LE REGIONI DITALIA 
CoHezJone diretta da 
Bio MIGUORINI • 
Una raccolta di dicfotto 
monografie in cui ogni re-
gione e descritta sulla ba
se delle sue caratteristi-
che fondamentali: quelle 
cioe che nel campo fisico, 
umano, economico, storico 
e artistico ne individuano 
la peculiars fisionomia e 
le danno lineament! pro-
pr i . N u m e r o s i s s f m e e 
splendide fotograffe ac-
compagnano il testo ren-
dendone la lettura ancor 
pii i stimolante. 
Dlciotfo volumi di pagine 600 cir
ca. ciascuno. 
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