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ANTEPRIMA TV Film, balletto, sceneggiato e folklore 

Astaìre dà 
i «numeri» 

Sulla Rete due, alle 21,30, « Spettacolo 
di varietà» per il ciclo sul musical 

Nel campo del musical, 11 
film Spettacolo di varietà 
(« The Band Wagon », 1953) 
si colloca nell'epoca d'oro di 
Vincente Mlnnelll, 11 regista 
che due anni prima aveva 
realizzato 11 premlatisslmo 
Un americano.a Parigi e che 
dirigerà, nel 1958, Gigi, vin
citore di ben nove Oscar. 

Costruito su misura per il 
grande Fred Astaire che già 
lo aveva Interpretato In tea
tro, Spettacolo di varietà 
(Bete due, oro 21,30) si av
vale di altri famosi balleri
ni, come Cyd Charisse, Jack 
Buchanan, Oscar Levant e 
Nanette Pabray, nonché di 
musiche e canzoni, filmate 
da Howard Dieta e Arthur 

Schwartz, divenute celebri in 
tutto il mondo. 

L'esile trama (un balleri
no al tramonto, Tony Hun-
ter, si associa ad alcuni ami
ci alla ricerca di una nuova 
scalata al successo) serve so
prattutto agli sceneggiatoti 
Comden e Green per consen
tire a Fred Astaire di esi
birsi nei suoi godibilissimi 
« numeri » danzati. Un boc
cone ghiotto, dunque per chi 
ama 11 musical, considerato 
che questo film viene dalla 
critica collocato tra le pia 
grandi performances del bal
lerino americano (allora cin-
quantaquattrenne, ma anco
ra all'apice del successo). 

Mezzogiorno 
di danza 
Alle 13, sulla Rete uno, il via alla se
conda edizione di « Maratona estate » 

Si Inaugura oggi la seconda edizione di Maratona estate 
(Rete uno, ore 13), la rassegna Internazionale di danza cu
rata da Vittoria Ottolenghi, che andrà in onda tutti 1 giorni 
feriali fino al 29 settembre. « H pubblico — dice la Ottolenghi, 
sulla scorta del successo dell'anno passato — sì mostra sem
pre più interessato al balletto, ravvisando Jn esso una forma 
completa di espressione, ed è per questo che si è ritenuto op
portuno proporre capolavori del repertorio ballettistico In 
edizioni diverse, allo scopo di sviluppare un tipo di ascolto 
più consapevole e più critico». 

Oggi è di 6cena la Compagnia del Teatro Bolscloi di Mo
sca che interpreta la prima parte del Cavallino gobbo, un'ope
ra di Rodion Scedrin, con la coreografia di Radunskl. Soli
sti prestigiosi sono Vladimir Vassiliev (che abbiamo visto di 
recente in Italia nel Don Chisciotte), nella parte del contadi-
nello Ivan, e Maja Plissetskaja (moglie del musicista Scedrin), 
in quella della Principessa Incantata. Al Cavallino gobbo, di
viso in quattro parti, seguirà La bella addormentata nel bo
sco musica di Ciaikovski, coreografia di Marius Petipa, Com
pagnia del Teatro Kirov di Leningrado. 

Con Arianna 
nel mistero 

Il primo episodio de « Il filo e il labi
rinto» alle ore 20,40 sulla Rete uno 

L'intento dichiarato degli 
autori Biagio Proietti e Dia
na Crispo (Dov'è Anna; La 
mia vita con Daniela; Dop
pia indagine) è quello di da
re una risposta originale al
la « fame » di telefilm che la 
nostra Tv mostra di avere. 
Si possono evitare — essi 
affermano — ulteriori acqui
sti a scatola chiusa di pro
dotti americani e si può ten
tare dì offrire degli originali 
italiani che non riproduca
no però meccanicamente 
schemi e modelli consumati. 

Da tali considerazioni na
sce questa serie 11 filo e il 
labirinto (che allude voluta
mente alla mitologica leg
genda di Arianna e Teseo) 
di cui questa sera (Rete uno, 
ore 20,40) vedremo il primo 
episodio dei quattro previsti. 
Le storie non possono essere 
identificate in un genere: 
non sono « gialli » e neppure 
fantascientifiche o « para
psicologiche ». 

Gli autori le definiscono 
« racconti del mistero ». In
tendendo riferirsi a quegli 
elementi « fantastici » che. 
pur facendo spesso parte del
la nostra vita quotidiana, re
stano sconosciuti e inspie
gabili razionalmente e ai qua
li si reagisce o con la paura 
o con la fuga. La suspense 
che fa parte delle storie, dun
que, non è data dalla diffi
cile soluzione di un intreccio. 
bensì dalla ricerca, angoscio
sa e Inquietante, di un'intro

spezione psicologica dell'ani
mo umano. 

Le quattro storie sono affi
date a tre giovani esordienti 
nella regìa televisiva: Paolo 
Fondato per II sognatore (in 
onda questa sera); Stefano 
Calanchi per Dietro la tenda 
scura; Nanni Fabbri per So
no già stato qui e lo stesso 
Biagio Proietti per L'arma
dio, «per testimoniare che 
per le nuove leve la parola 
impegno non assume subito 
il tono di sperimentalismo 
o di accentuazione contenu
tistica, ma si risolve soprat
tutto in un fatto di stile ». 

Il sognatore, interpretato' 
da Angiola Baggi, Luigi Di
berti, Sergio Fiorentini e Ma
rio Santella è il racconto del
l'incubo del protagonista, che 
ha sognato un delitto com
messo dal suo vicino di casa. 
Dopo essersi convinto che la 
realtà potrebbe superare le 
fantasie oniriche, l'uomo de
cide di pedinare e spiare 
«e l'assassino » fino a pene
trare nel suo appartamento 
per verificare se anche la 
casa corrisponda al sogno. 

L'originale è stato realizza
to da Paolo Fondato «cer
cando di renderlo il più quo
tidiano e credibile possibile 
ed evitando tutti gli "effet
ti", tipo porte che scricchio
lano e musiche ridondanti, in 
modo che gli spettatori, ve
dendolo possano pensare: po
trebbe accadere anche a 
noi ». 

PROGRAMMI TV 
• Rete 1 
13 MARATONA DESTATE - RASSEGNA INTERNAZIO

NALE DI DANZA • « Il cavallino gobbo » con Maja 
Plissetskaja e Vladimir Vassiliev - Compagnia del 
Bolsciol 

13,30 TELEGIORNALE 
18,15 LA FIABA QUOTIDIANA - (C) - «L'amore delle so

relle Criceto» 
1&20 L'AQUILONE - (C) • Fantasia di cartoni animati 
18,45 TUTTO IN SILENZIO - Regia di Gian Carlo Nicotra 

con Alberto Lupo, Valeria Fabrizi, Maurizio Micheli 
1f£0 LE AVVENTURE DI RIN T IN T IN - «Rin Tin Tin e 

gli indiani» 
19.45 ALMANACCO DEL GIORNO DOPO • (C) 
20 TELEGIORNALE 
20/80 IL FILO E IL LABIRINTO • « n sognatore». Regia 

di Paolo Fondato • Interpreti: Angiola Baggi, Luigi 
Diberti, Sergio Fiorentini, Mario Santella 

21,30 TEATRO POPOLARE - (C) - « Le tecniche ». Regia 
di Toni De Gregorio 

82,35 UN VIOLINO E SEI SOLOI - (C) • Musica e gente 
d'Irlanda - Presenta Romano Del Forno 

23 TELEGIORNALE 

• Rete 2 
13 TG2 ORE TREDICI 
13.1S BIOLOGIA MARINA - (C) «11 Microplankton » 
1.815 TV2 RAGAZZI • PARADISO DEGLI ANIMALI - (C) 

- «Animali e giochi» 
1.40 LA PAGELLA DI BARBARA • (C) - Telefilm 
1830 TG2 9PORTSERA - (C) 
191,0 NOI SUPEREROI • (C) - Un appuntamento con... 

Tarzan e Superman 
19.45 TG2 STUDIO APERTO 
M40 TQ2 DOSSIER PRESENTA • GRANDANGOLO * • 

(C) 

Fred Astaire e Gene Kelly, due dei protagonisti del musical americani 

La ballerina sovietica Maja Plissetskaja 

Luigi Diberti e Angiola Baggi in « Il sognatore » 

Storie di fuochi e di Paladini 
Per Teatro popolare, l'inchiesta di Fran

cesco Crescimone e Toni De Gregorio, rea
lizzata con la consulenza di Luigi Maria 
Lombardi Satriani. Rosalba Gasparro, Giu
seppe Simonelli, Vito Teti e Gastone Ven-
turelli, va in onda la quarta puntata, dedi
cata alle Tecniche (Rete uno. ore 21,30). 

Questa volta aprono la rasse&ia i pupi 
siciliani che rievocano le gesta dei Paladini 
di Francia, seguiti, subito dopo dai «Gigan
ti >. enormi pupazzi che vengono portati in 
giro al suono del tamburo, per le strade 
di S. Costantino dì Briatico (Catanzaro) du

rante una festa popolare. Nella stessa pro
vincia, a Maierato, invece, dove si svolge 
la fiera, la macchina da presa si sofferma 
sugli antichi riti di compravenaita, anch'es
si espressione « teatrale » delle classi su
balterne. Infine, la notte di S. Lucia a Ca-
satori (Salerno) si svolge la notte dei fuo
chi, durante la quale, al suono di strumenti 
a percussione, la popolazione danza e canta. 

Nel corso di questa puntata si tenta anche 
una sintesi e iwi confronto delle varie forme 
di « spettacolo » finora mostrate, come il 
Maggio, la Cantata dei pastori e la Befana. 

Le « prime » verso quota 3.500? 

Il caro-cinema: 
si profila una 

nuova «stangata» 
Il costo del biglietto cresce assai 
più della media degli altri prezzi 

« Il che non impedirà ai so
liti Umberto Rossi di scrivere 
i soliti articoli sull'Unità at
tribuendo eventuali rincari 
alla protervia delle multina
zionali e degli americani, al 
Sindacato del critici di 
"prendere posizione" con la 
solita mozione (...), al solito 
sindacalista di prendersela 
coi "padroni" »: si sta par
lando di prezzi dei biglietti 
d'ingresso al cinema e così 
Il giornale dello spettacolo 
(numero 29 del 21 luglio), or
gano dell'associazione che riu
nisce. fra gli altri, anche gli 
esercenti, sembra voler « met
tere le mani avanti » in vi
sta dei « ritocchi » che, come 
al solito, compariranno sui 
prezzari ai botteghini con l'av
viarsi della nuova stagione; 
forse 3.000 o 3.500 lire nelle 
prime visioni delle maggiori 
città e una lievitazione ge
neralizzata negli altri ordi
ni di visione. 

Da parte nostra dobbiamo 
dare atto all'organo del-
l'AGIS di aver còlto nel se
gno in quanto, proprio in 
previsione del « solito » com
portamento dei grandi di
stributori e dei maggiori 
esercenti, stavamo racco
gliendo qualche dato per of
frire ancora una volta ai 
nostri lettori alcune osser
vazioni sul problema del co
sto dei biglietti cinematogra
fici. Raccogliamo, dunque, 
ben volentieri l'implicito in
vito rivoltoci e componiamo 
il nostro « solito » articolo; 
« solito » in quanto, finché 
i problemi che affrontiamo 
non troveranno una soluzio
ne, continueremo a denun
ciarne l'esistenza e ad ana
lizzarne le conseguenze. 

Due indici bastano ad av
viare il discorso: quello del
l'andamento medio del costo 
della vita e quello della me
dia annuale dei prezzi al 
consumo. Sono rilevazioni 
dell'Istat e il loro raffronto 
con il progredire dei prezzi 
medi cinematografici (rac
colti ogni anno dalla SIAE) 
fornisce il seguente risultato: 
fatto il 1950 uguale a 100 
l'andamento medio del costo 
della vita si colloca, nel 1978, 
attorno a 450, quello dei prez
zi medi cinematografici rag
giunge quota 1.136; stabilito 
il 1964 quale base di parten
za eguale a 100 per la curva 
dei prezzi medi al consumo, 
nel 1978 si raggiunge il livel
lo di 314,8. mentre, usando 
gli stessi parametri, l'indice 
dei prezzi medi al botteghino 
arriva a 492.7. 

Ancora e sempre sulla ba
se di dati Istat: l'indice ge
nerale dei prezzi, fatto 100 
il 1950, è passato nel 1978 a 
547,3, quello dei prezzi cine
matografici e arrivato, come 
abbiamo visto, a 1.136 (avvi
cinandosi alla crescita delle 
retribuzioni, approdate a quo
ta 1.612J3, e questo la dice 
lunga sulla politica di ven
dita seguita dai principali 
operatori economici). Infine, 
un'osservazione per quanto 
riguarda i rapporti con la 
svalutazione monetaria: ri
calcolando tutti i prezzi me
di filmici dal 1950 ad oggi 
per riportarne il valore a 
« lire attuali », si nota che 
solo negli anni 1975 e 1976 si 
ottengono importi lievemente 
superiori alla media del 1978 
(rispettivamente 1.092 e 1.096 
contro 1.089 lire), mentre in 
tutti gli altri casi.si hanno 
scarti die vanno dal più 100 
per cento (1950 = 96 lire che. 
rivalutate, diventano 525, 
sempre contro le attuali 
1.089) al 5.4 per cento (1977 = 
917 lire che risalgono sino 
a 1.030). 

Queste cifre lasciano poco 
spazio a chi pretende di av
valorare la tesi di una cre
scita dei prezzi dei biglietti 
cinematografici contenuta o 
inferiore ai valori complessi
vi di mercato. 

Non basta. Le osservazioni 
sul costo degli ingressi cine
matografici non possono li
mitarsi ad una serie di com
parazioni fra dati statistici. 
Bisogna andare più a fondo 
e affrontare almeno altri 
due problemi: tn che misura 
gli indici rilevati dalla SIAE 

.21,30 SPETTACOLO DI VARIETÀ' - Film - Regia di Vin
cente Minnelli, con Fred Astaire, Cyd Charisse. Oscar 
Levant, Commento di Ernesto G. Laura 

23 TG2 STANOTTE 

PROGRAMMI RADIO 
a Radio 1 

• TV Svizzera 
ORE 19.10: Rotaie; 19.15: L'introvabile spinik - Telefilm; 
19.40: Le avventure di Sinbad il marinaio; 20.05: Telegior
nale; 20.15: Martine canta Apollinare, 20,40: Il mondo in 
cui viviamo; 21,10: Il Regionale - TV Sport; 21,30: Tele
giornale; 21,45: La fu Edwina Black, di William Dinner e 
William Morum con Rossano Brezzi, Emma Danieli. Regia 
di Vittorio Barino; 23,25: Telegiornale. 

D TV Capodistrìa 
ORE 20,25: Confine aperto; 20.50: Punto d'incontro; 21: 
Cartoni animati; 21,15: Telegiornale; 21,30: Tiratore scelto -
Telefilm della serie « Ironside, a qualunque costo », con Ray
mond Burr, Don Galloway, Barbara Anderson e Don Mit-
chel: 22^0: Temi d'attualità; 22,50: Musica popolare. 

Q TV Francia 
ORE 12.30: Qualcosa di nuovo; 12.45: A 2; 13,25: Toro e 
Jerry; 15: Sulla pista dei Cheyerme; 15,50: Sport; 18: Recré 
A 2; 18,30: E' la vita; 19.20: Attualità regionali; 19.45: Tre 
telecamere per l'estate; 20: Telegiornale: 20.35: Parigi bru
cia? - Film di René Clément; 23~30: Telegiornale. 

• TV Montecarlo 
ORE 19.15: Disegni animati; 19,30: Parollamo • Telequiz; 
19.50: Agente 86 Max Smart: Moscacieca per 11 capo; 20,20: 
Notiziario; 20,30: Marcus Welby: Ritorno a casa con Robert 
Young; 21.30: Frenesia dell'estate - Film • Regia di Luigi 
7,nmp<* con V Gassman, S. Milo; 23,05: Notiziario; 23,15: 
Montecarlo sera. 

GIORNALI RADIO: 7, 8, 10, 
12. 13. 14, 15, 19, 21, 23; 6: Sta
notte, stamane; 7.20: Stanot
te, stamane; 8,40: Intermez
zo musicale; 9: Radio an
ch'io; 11: E lasciatemi diver
tire!, farse italiane vecchie 
e nuove; 11,30: Incontri mu
sicali del mio tipo; 12.03: Voi 
ed io "79; 14.03: Musicalmen
te; 14,30: Libro discoteca; 
15.03: Rally; 15,35: Errepiu-
no-Estate; 16,30: Incontro con 
un vip; 17: Controfavole; 
17,20: Asterisco musicale; 
17,30: California dreamin; 
17,55: Canzoni inglesi al mi
croscopio; 18,05: Ispettore 
Rock; 18,35: Vai col disco!; 
19,30: Chiamata generale: ri
cerche e messaggi; 20: La 
civiltà dello spettacolo: ci
nema, teatro e società; 20,30: 
La signora dì Monza; 21,08: 
Radlouno Jazz "79, con Duke 
Ellington; 21.30: Storie di 
donne: « La ragazza brutta » 
di J. Kazakov. 

D Radio 2 
GIORNALI RADIO: 6.30. 7.30, 
8.3Ó. 9^0. 1130. 12,30, 1330, 
1630. 1830. 19.30. 2W0; 6: Un 
altro giorno musica, presen
ta Pier Maria Bologna; 8,45: 
Un altro giorno musica; 9,20: 

abbiano un pieno significato 
politico e quale conseguenze 
derivino al « fatto » cinema
tografico complessivamente 
visto dalla continua corsa 
all'innalzamento dei prezzi 
d'ingresso, quali che siano 
le motivazioni che si invoca
no nell'adottarle. 

Il « prezzo medio » indi
cato dalla SIAE è il risul
tato della divisione del to
tale degli incassi di mercato 
per il numero degli spetta
tori: indica, cioè, quanto 
dovrebbe aver speso un clien
te « tipo » per andare al ci
nema. Tuttavia, questo dato 
ha ben poco valore in un 
mercato strutturato rigida
mente per « ordini di visio
ni » e in una situazione in 
cut il primo circuito di sfrut
tamento concentra un'altis
sima parte di fatturato e ma
novra leve capaci d'indiriz
zare e condizionare l'intero 
meccanismo. Quando, nel 
1978, 643 sale (meno dell'8 
per cento di quelle esistenti 
nel paese), praticando prez
zi superiori alle 1.400 lire, 
ottengono il 44,5 per cento 
degli incassi e servono il 
25.3 per cento del pubblico e 
quando, nel 1979, t dieci film 
di maggior incasso ottengono 
nel solo circuito delle prime 
visioni 9 milioni di spettato
ri (meno del 3 per cento del 
totale) e un incasso superio
re ai 19 miliardi (poco meno 
del sei per cento del fattu
rato complessivo di merca
to) a un prezzo medio di 
2.117 lire, non si va lontano 
dal vero affermando che t 
prezzi che « fanno il cine
ma ». quelli a cui si deve 
fare riferimento, non sono 
quelli medi nazionali, ma 
quelli realmente praticati 
nel primo circuito di sfrutta
mento. 

Veniamo ora alle conse
guenze che un aumento dei 
prezzi, comunque lo si voglia 
giustificare, determina su un 
tipo di consumo così parti
colare quale quello cinemato
grafico. In situazioni di con
giuntura economica sfavore
vole come l'attuale, è più. 
che evidente che la tendenza 
generale è al contenimento 
delle spese non strettamente 
necessarie. Quest'indirizzo 
non va inteso, in un campo 
quale quello che stiamo esa
minando, come riduzione me
dia degli esborsi, cioè pas
saggio dalla frequenza di un 
ordine di visioni superiore ad 
uno inferiore e di minor co
sto, ma più semplicemente 
come riduzione del numero 
delle volte in cui si va al 
cinema nello stesso ordine 
di visione. 

Anzi, la strutturazione sem
pre più concentrata del mer
cato (lunghe teniture, pro
gressiva scomparsa delle sa
le periferiche, promozione di 
quelle di medio livello a « pri
me visioni »...), e il bombar
damento pubblicitario di cui 
dispongono i film di maggior 
successo tendono a fare spo
stare il pubblico dai circuiti 
secondari a quelli di primo 
sfruttamento. In questo mo
do. e dovendo decidere di 
spendere una cifra non indif
ferente (al cinema si va in 
compagnia e l'accentrarsi dei 
film interessanti nei locali 
di prima visione costringe 
ad altri esborsi per traspor
to, parcheggio-.), si sceglie 
di farlo solo in alcune occa
sioni l'anno. Ecco uno degli 
effetti, e non a meno impor
tante, legato all'aumento 
dei prezzi: favorire i film 
di maggior successo a sca
pito delle produzioni meno 
ricche. 

Naturalmente, ci sono al
tre e gravissime conseguenze 
quali il progressivo allonta
namento dal cinema dei ceti 
meno ricchi ed, ora, anche 
di quelli a medio reddito e 
la condanna definitiva del
l'esercizio minore: ma queste 
cose fanno parte del nostro 
K solito » discorso per cui, pur 
non cessando di batterci con
tro di esse, per questa volta j 
ne facciamo grazia ai nostri 
lettori e ai.~ signori del-
l'AGIS. 

Umberto Rossi 

Domande • Radiodue; 932: 
Fra' Diavolo, di Massimo Bel
li e G.C. Cobelli; 10. GR-2 
Estate; 10,12: La Luna nel 
pozzo; 1132: Le fiabe e 1 so
gni; 11,52: Canzoni" per tut
ti: 12,10: Trasmissioni regio
nali; 12.45: Alto gradimento; 
13,40: Belle epoque e dintor
ni; 14: Trasmissioni regiona 
11; 15: Radiodue estate: 16. 
Thrilling: 16.50: Vip; 1730: 
Long playing hit: 18.40: Ci 
tarsi addosso, ovvero, da 
Woody Alien; 20: Le leggen
de della brughiera; 2030: 
Spazio X formula 2 

G Radio 3 
GIORNALI RADIO: 8,45. 
10.45, 12,45, 13,45, 18,45. 20.45: 
6: Preludio; 7: n concerto 
del mattino; 730: Prima pa 
gina; 835: Il concerto del 
mattino; 8,48: Tempo e stra
de; 830: Il concerto del mat
tino; 10,55: Musica operisti
ca; 12,10: Long playing; 1230: 
Pomeriggio musicale; 15,15: 
Rassegne bibliografiche: « Il 
marxismo rivisitato » di Fran
ca Cernia; 1530: Un certo 
discorso estate; 17: Esperien 
aa fotografica; 1730: Spazio 
tre: 21: Appuntamento con 
la scienza; 2130: Franz Liszt: 
per voce e pianoforte; 22: Bi
goncia: Le mie memorie; 23: 
Renzo Nissim: il ja.-.z. 

A Positano 
l'« Oscar 

della danza» 
POSITANO — Saranno con 
segnati domenica 2 settem
bre i < Premi Positano, per 
l'Arte della Danza » ai bal
lerini Paolo Bortohizzì. 
Oriella Dorella, Salvatore 
Capozzi. Marco Pierin. Ga
briella Tessitore, alla gio
vane promessa Elisabetta 
Cello, allo scenografb-co-
stumista Beni Montresor e 
al maestro-coreografo Zar-
ko Prebil. 

L'cOscar della danza». 
nato nel 1963 come unico 
premio esistente in Italia e 
in Europa dedicato a que
sta arte, aveva subito un' 
interruùone di due anni, 
ma oggi si riafferma con 
la fisionomìa nuova di una 
giusta apertura, sempre 
più accentuata, verso i gìo 
vanì danzatori 

Alla premiazione saran
no presenti Bruno Vescovo, 
Ama Maria Grossi e Mar
gherita Parrilla che negli 
scorsi ami si erano aggiu
dicati il « Premio Posi
tano». 

Editori Riuniti 
Campagna 
di lettura 1979 
Anche quest'anno gli Editori Riuniti lanciano 
una campagna di lettura particolare per i lettori 
de L'Unità e di Rinascita: sette pacchi-libro 
articolati su una scelta tematica 
« dì base ». Le condizioni di acquisto sono ancora 
migliorate rispetto «ili'anno scorso 
e possono permettere a un più grande numero 
di lettori — soprattutto giovani — 
di accostarsi ai nostri libri. 

1. IL PCI NELLA STORIA D'ITALIA 

Amendola 
Procacci 

Spriano 
Bravo 
Autori vari 

per i lottori de 

Storia del PCI 
Il socialismo internazionale e 
la guerra d'Etiopia 
Gramsci in carcere e il partito 
Storia del socialismo 
Teoria e politica della via ita
liana al socialismo 

L'Unita e Rinascita 

2. IL DIBATTITO SUL MARXISMO 

7.500 

5.200 
2.400 
4 500 

3.200 

22.800 

13.000 

Vranicki Storia del marxismo 
Gerretana Ricerche di storia del mar

xismo 
Cerronl Crisi del marxismo? 
Luporini Dialettico e materialismo 
Geymonat Attualità del materialismo dia

lettico 
Zanardo Filosofia a socialismo 

per 1 lettori de l'Unità e Rinascita 

3. CONTRO LA CRISI 
DELLA SOCIETÀ ITALIANA 

3.200 

5.000 
2.000 
5.200 

2 800 
5.000 

23.200 

13 000 

Autori vari 

Napolitano 

Lama 
Ingrao 
Ocehetto 
Minucci 

Operaismo e centralità ope
raia 
Classe operaia forza di 
verno 
Il sindacato a la crisi 
Masse e potere 
A dieci anni dai *68 
Terrorismo « crisi italiana 

per l lettori de L'Unità e Rinascita 

go-
4.000 

1.400 
3.000 
3.000 
2200 
2.000 

15.600 

8.500 

4. LE DONNE E LA POLITICA 
DI RINNOVAMENTO 

Wollstonecraft 1 diritti delle donna 
Baranskaja Una settimana come un'altra 
Cesareo La contraddizione femminile 
Buonanno La donna nella stampa 
Rossi Le parole delle donne 
Pieroni Bortolotti Femminismo e partiti politici 

in Italia 1919-1926 

per I lettori de L'Unità e Rinascita 

5. LA GIOVENTÙ DEGLI ANNI 70 

3.200 
1.500 
3.800 
2.200 
2.000 

4.800 

17.500 

10.000 

Autori vari 

Autori vari 

Zangherl 
Ocehetto-
Chiaromonta 
Bassi-Pilati 

De Leo 

I giovani a la crisi delia so
cietà 
i comunisti a la questione 
giovanile 
Bologna '77 

Scuola e democrazìa di massa 
I giovani e la crisi degli anni 
settanta 
La criminalità e i giovani 

per i lettori de L'Unità a Rinascita 

6. SCIENZA E EDUCAZIONE 

Berlinguer G. La scienza e le idee 
Piaget-Zazzo Psicologia e marxismo 
Graziosi Biologia e società 
Manacorda M. A. Marx e la pedagogia moderna 
Freinet Nascita di una pedagogia po

polare 
Snyders Pedagogie non direttive 

per i lettori de L'Unità • Rinascita 

7. NARRATIVA 

Villalonga 
Garcia 
Marquez 
Pasolini 
Trifonov 
Bemari 
Suksin 

La sala delle bambola 

Racconto dì un naufrago 
Le belle bandiere 
La casa sul lungofiume 
Napoli silenzio e grida 
Il viburno rosso 

1.800 

3.000 
1.500 

1.200 

2.200 
2.500 

12.200 

7.000 

2.000 
2.000 
2.000 
2.000 

4.200 
3.200 

15.400 

9.000 

2.200 

1.200 
3.800 
2.500 
2.800 
3.600 

16.100 
9.000 per ì lettor; oe L'Unità e Pirias;:ta 

Agli acquirenti di più pacchi sarà inviata in omaggio 
una copia del volume di Gramsci, Per la verità. 

INDICARE NELL'APPOSITA CASELLA IL PACCO DESI
DERATO. 

Compilare in stampatello e spedire agli Editori Riuniti, 
via Serchio 9/11. 00198 Roma. 

Le richieste dall'estero dovranno essere accompagnate 
dal pagamento del controvalore in lire italiane a mezzo 
vaglia/assegno intemazionale. 

L'OFFERTA t VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 1979. 

cognome a nome 

indirizzo . 

cap. comune 

sigla provincia 

Desidero ricevere contrassegno senza alcun addebito 
di spese postali i seguenti pacchi; 

• pacco n. 1 
(6321089) 

pacco n. 2 I I 
(632109.7) '—' 

pacco n. 3 
(632110 0) 

pacco n. 4 
(632111.9) 

• 
• 

pacco n 5 I I 
(632112.7) '—' 

Dàcco n. 6 | I 
(632113 5) '—• 

oacco n. 7 I I 
1632114.3) <—' 


