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LETTERE 

Ma funziona 
l'ufficio 

di collocamento? 
Cara « Unità », 
vorrei sapere perché l'uf

ficio di collocamento, a cui 
oggi t an t i giovani si affi
dano, funziona sempre peg
gio. Mio figlio, che ha 24 
anni , nonos tan te la sua pre
senza quot idiana davant i 
agli sportelli di via Appia 
non è ancora riuscito a tro
vare un lavoro. Sol tanto ot
to giorni alla clinica Guar
niero e poi un mese e mez
zo a Villa Betania, in via 
Piccolomini. Adesso è in 
mezzo a una s t rada . Ma io 
BO che per anda re a lavo
ra re all 'aeroporto di Fiumi
cino h a n n o ch iamato gente 
che aveva un punteggio più 
basso di mio figlio. Allora, 
ci vuole la raccomandazio
ne per poter lavorare? Che 
cosa aspet t iamo, che que
sti ragazzi siano costrett i 
ad anda re a rubare? Tu t t i 
par lano dei disoccupati, del
ia riforma del collocamen
to. ma poi nessuno fa nien
te. si cerca sempre di af
fossare tu t to . Ma una ri
sposta subito a questi gio
vani bisogna dargliela. 

CARLO L.IBURDI 

L'ENEL 
faccia da sola 
le sue indagini 

Cara « Uni tà ». 
è ar r ivata in questi gior

ni a me e ai miei vicini 
di casa una s t r ana carto
lina da pa r t e dell 'ENEL. 
In maniera confusa vi si 
spiega che sarei t enu ta a 
Informare l 'ente che la for
ni tura che mi viene eroga
ta a questo indirizzo serve 
per la mia residenza ana
grafica. Questo in base ad 
un provvedimento del C I P 
del dicembre scorso che sta
bilisce che le cosiddette « ta
riffe sociali » (con una po
tenza massima di 3KW) deb
bano essere differenziate a 
seconda che la casa sia la 
propria residenza o invece 
la villa al mare o in mon
tagna. 

A me pare che questo ti
po d ' indagine l 'ENEL do
vrebbe farsela autonoma
mente e comunque se chie
de la collaborazione degli 
utent i a lmeno che questa 
sia gra tu i ta . La car tol ina 
raccomandata da rispedire. 
infatti , prevede l 'affranca
tura a carico del mi t ten te , 
cioè a mio carico. 

Let tera f i rmata 

Una lettera, 
ma non 

per protestare 
Cara « Uni tà ». fra le tan

te lettere di lamenta la e di 
protesta vorremmo che fos
se pubblicata anche la no
stra che invece è di a l t ro se
gno. Noi. c i t tadini di Ponte 
Mammolo %-ogliamo far sa
pere a tu t t i che f inalmente 
avremo un parco e questo 
grazie al nostro impegno e 
elle nostre lotte. L 'area com
prendente i campi Kolbe, gli 
sfasciacarozze e il terreno 
intorno (55.000 mq) . per ef
fetto di una convenzione del 
1973 t ra i proprietar i e il 
Comune di Roma (allora 
amminis t ra to dalla DC) . 
venne ceduta al Comune 
stesso in cambio di alcune 
licenze di costruzione. Ma 
sindaco e assessori democri
st iani non si preoccuparono 
più che l 'area fosse effetti
vamente ceduta cosicché ri
mase per ann i inutil izzata. 

Ora noi. d ' intesa con la 
giunta di sinistra, s iamo riu
sciti a sbloccare la situa
zione e i lavori per due 
campi da bocce e u n a pi
s ta di pat t inaggio sono già 
iniziati. 

Ma perché questo ter reno 
diventi a tu t t i gli effetti un 
parco è necessario che tu t t i 
i c i t tadini del quar t iere par
tecipino e lavorino con il 
comitato di quar t iere . Ecco 
anche la ragione della no
stra le t tera . Un gruppo di 
ci t tadini . 

Niente autobus 
per noi di 

via della Cellulosa 
Cara a Unità ». vorrei 

chiedere al compagno Pe 
troselli (o all 'assessore com
petente) con quale cri terio 
è s t a to deciso l ' i t inerario del
lo « 025 » alla borgata Casa-
lotti. In fa t t i il nuovo auto
bus «che funziona da alcu
ni giorni» par te da piazza 
Ormea, percorre via di Ca-
salott i . s ' immette su via 
Boccea e raggiunge la bor
gata di Tragl ia ta . Ora. bi
sogna sapere che il l u t t o 
di via di Gasalott i è servito 
dal « 146 ». il t r a t t o di via 
Boccea «fino al bivio con 
Selva Candida e fino al bi
vio con via della Cellulosa) 
è servito dal « 904 » e dal 
«905». 

E' da tempo che gli ab : 
t an t i di via della Cellulosa 
chiedono al Comune l'isti
tuzione di un mezzo che li 
colleghi col 146 la cui ferma
ta dista circa un chilometro. 
sembrava che lo «025» do
vesse servire anche a que
sto obiettivo. E invece no. 
Voglio chiedere: perché lo 
« 025 » non si fa passare per 
via di S. Seconda, via del
la Cellulosa, via Bocce*. in 
modo da servire le miglia
la di famiglie costret te a 
farsi u n chilometro a piedi? 

Questo nuovo percorso, a 
conti fatti , non dovrebbe in
cont ra re alcun ostacolo. 

A. BERARDINETTI 

Di dove in quando 

Concerto a Villa Medici 

Tensione morale 
del compositore 
Bruno Maderna 

Bruno Maderna (1920 11)73) — il 28 aprile scorso avrem
mo potuto festeggiarlo per il sessantesimo compleanno - -
è stato ricordato, martedì, nel corso della settimana di 
musica contemporanea, programmata a Villa Medici dal
l'Accademia di Francia. 

L'omaggio a Maderna comprendeva quattro opere tra 
le più conosciute del maestro veneziano: H Quartetto per 
archi (1955) in due movimenti, la Pièce pour Ivry (1971), 
la breve Dìnlodia- (1972) per due violini e la Serenata 
per un satellite (1907), per due violini, viola, vionceUo, 
oboe e clavicembalo. 

Un programma come questo, con la presenza di opere 
fondamentalmente aleatorie, quali la Pièce per violino e 
la Serenata, sembrerebbe indurre a positive riflessioni 
sulla disponibilità di Maderna nei confronti di una vi
sione « a p e r t a * dell 'opera, cioè di un atteggiamento t u e 
ha dato risultati di significato forse non ancora raggiorni. 

Tuttavia, la presenza nel programma del Quartetto, 
preziosa e capitale pagina jiost-weberniana della fresca 
maturità, che si colloca con il r igore seriale agli an 
tipodi dell 'alcatorietà, testimonia T'aito grado di tensione 
morale che guidava la lucida coscienza musicale di Ma
derna nel Tare felicemente coincidere, nell'universo dei 
suoni, la fantasia e la fertilità creativa con gli obblighi 
formali. 

E ' proprio nella fondamentale dimensione sonora che 
si coglie la verifica della magistrale, insostituibile pre
senza di Maderna nel mondo musicale odierno. 

« I Solisti di Roma » (Massimo Coen e Mario Buffa. 
violini, Margot Burton viola. Luigi Lanzillotti. violoncello. 
Paola Bernardi clavicembalo e Gianfranco Pardelli oboe). 
ncta dopo nota, hanno realizzato l'impegnativo program 
ma presentato al folto pubblico da un ipercinetico e 
disinvolto Carlo Marinelli. 

U. p. 

Domenica a 

Castel Sant'Angelo 

la partita su una 

« maxi-Tv » e il 

concerto dei Devo 
Calcio e rock. L'abbina

mento è nuovo, ma c'è da 
.scommettere che la formu
la avrà successo. E' quanto 
propone domenica una del
le t an t e iniziative dell'Esta
te romana. L 'appuntamento 
per tu t t i è nei giardini di 
Castel Sant 'Angelo. Qui su 
un grande schermo iundici 
metri per otto) verrà tra
smessa in diret ta la finale 
dei campionat i europei di 
calcio. Subito dopo ini/.ie-
rà a suonare il complesso 
« Devo ». d i e hanno deciso 
lerazie al l 'Estate romana) 
di a l largare la loro tournée 
in I tal ia fino alla capitale. 
clie in pr imo momento, co
me al solito, era s ta ta esclu
sa dal giro di concerti La 
par t i ta vista come se si 
fosse seduti in una t r ibuna 
dell'Olimpico e il concerto 
in tu t to costeranno tremi
la lire. 

Lo spettacolo dei « Devo » 
è solo un 'ant icipazione di 
ouollo che offrirà, seniore 
dal minto di vista musica
le. l 'Estate a Castel San
t'Angelo. Solo per d i rne u n a 
a r r iveranno i « Roxi M I I 
sic». P^ter Tosh e t an t i 
tant i al tr i . Di niù comun

que se ne saura s tamane . 
a una conferen/ i stallina 
indetta "p< "iardini della 
Mole Adriana. 

Dibattito 
Un dibat t i to sul « Dibat

t i to sul peccato» di Sar
t re - Betail le - Hyppolite si 
svolgerà s tasera alle ore 21 
in Piazza Navona 62, orga
nizzato dalla libreria « Sha
kespeare and Company» . In
t e rve r r anno Massimo Caccia
ri . Fe rd inando Castelli . Ro
sa Jervolino e Mario Pernio
la che p resen te ranno il libro 

Franco Angeli all'Agenzia d'Arte Moderna 

Quella grande onda 
del mare come 

desiderio di liberazione 

F R A N C O A N G E L I , Ro
m a ; Aoenzia d 'Ar te Mo
derna. piazza del Popo
lo 3-, f ino al 21 g iugno; 
ore 10-13 e 17-20. 

L'ingresso in galleria è 
scioccante. Ci a spe t t ano 
grandi quadri luminosi con 
cielo e mare spumeggiante 
e di un blu in tenso. Il ma
re De Chirico lo portò in 
una piccola s tanza e ci mi
se anche una barca con tan
to di remator i . Quando que
sto avvenne si può dire che 
si chiudesse u n , lungo ìap
porto. ora realist ico e lu-
ministico ora simbolico ed 
enigmatico, che la p i t tu ra 
moderna aveva stabi l i to col 
mare dai tempi di Turner . 
Friedrich. Géricaul t . Cour-
bet. Monet . Cézanne. 

Nella p i t tura i ta l iana con
temporanea il m a r e fa bre
vi appar iz ioni : in Car rà e 
De Pisis dopo la Metafìsica. 
in Guidi delle lagune vene
ziane. in Pi randel lo delle 
spiagge apocal i t t iche degli 
anni q u a r a n t a , in Gu t tu so 
dei tuffatori e pescatori del 
periodo di Scilla. Ma per
ché il m a r e en t r i ad ani
mare le figure d 'una civiltà 
ar t is t ica bisogna che ta le ci
viltà abbia bisogno del ma
re per vivere: come la civil
tà greca, quella olandese, 
quella veneziana, quella in
glese. quella francese ro

mant ica e impressionista . 
Altr imenti il mare è visio

ne medi te r ranea o abissa
le: oppure desiderio sereno 
o cupo di orizzonte libera
torio. Adesso non si dipin
ge g ran che il mare . Quan
do ho visto questi quadr i 
di grande formato dipint i a 
smal t i da Franco Angeli, il 
blu profondo e schiumoso 
delle immagini e il freddo 
azzurro sereno del cielo ho 
provato una s t r ana sensa
zione e che è d u r a t a : non 
la concretezza del m a r e ma 
il desiderio del moto e de
gli spazi del mare come un 
desiderio di l iberazione che 
venisse da una lunga pri
gionia. E m'è t o rna to in 
men te quel mare di tela 
bianca su a r m a t u r e di le
gno che Pino Pascal i nel 
1966 montò nel chiuso del
la galleria « L'Attico » con 
folgore e delfini che era 
t an to una messa in scena 
di De Chirico quan to la vi
sione di uno spazio libero 
lontano da par te di una 
fantas ia prigioniera. Rico
s t ruire una naturalezza di 
visione pittorica sulla na tu
ra oggi sembra impresa di 
es t rema difficoltà. Angeli 
viene da lunghi ann i di pit
tu ra politica, emblemat ica . 
segnalet ica e qui ci sono 
dei quadr i molto belli come 
« souvenir » di quella sta
gione (che Angeli s en t e con 

fierezza non con malinco
n ia ) . Ma oggi egli si iden
tifica con l ' immagine del 
m a r e aper to e con s t r an i 
voli di aere i che sembrano 
pesci volanti o delfini che 
guizzano vitali e allegri. 

E' il sogno poetico di u n ; 
s tagione, di un 'ora mediter
ranea ed estiva, di una lu
ce immacola ta che ti fac
ciano respi rare sul respiro 
del mondo calmo e libero. 
Ma è sogno di una libera
zione dal profondo di una 
cult m a e di una società do
ve l 'energia u m a n a in tut
te le sue forme è prigionie
ra. L'evocazione che fa An
geli della mater ia , del mo
to e della luce del m a r e è 
di una grande , s t ruggente 
bellezza. Pe r spiegare lo stu
pore del vuoto nella pittu
ra metafisica De Chirico scri
veva di ce r te tavole di un 
libro che raffiguravano la 
t e r ra pr ima della presenza 
dell 'uomo. 

Queste ' immagini del ma
re di F ranco Angeli h a n n o 
qualcosa di metafìsico ri
ba l ta to nel senso di u n o 
spazio elegiaco, di uno spa
zio abbandona to dall 'uomo 
e che un a l t ro uomo torna 
a des iderare ma non a do
minare coi sensi e con le 
idee. Non paesaggi, dunque. 
ma immagini di una ten
sione. 

Dario Micacchi 

Seminario alla Sala Casella 

Dall'India danze 
e riti gestuali 

Si apre s tamat t ina , alle 
ore 10.30. nella Sala Casel
la presso ia sede dell'Ac
cademia filarmonica - (Via 
Flaminia, 118). un semina
rio di studio sulla musica 
indiana, organizzato d'inte
sa con l 'Università popola
re di musica, * Josquin Des 
P rés ». 

Il seminario, tenuto dalla 
illustre danzatrice indiana. • 
Alarmel Valli, avrà per te
ma il •* Bahara ta Natyam » 
che è una delle più anti
che forme di danza ' classi
ca indiana. Alcuni elementi 
tecnici, relativi a questa dan
za. si trovano citati in te
sti risalenti a circa duemi
la anni fa. 

Il < Bahara ta Natyam >. 
fino a c inquan tann i or so

no. era riservato a una spe
ciale casta di danzatrici e 
circoscritto ad esecuzioni 
nei templi. E", infatti, una 
danza intesa come offerta 
alla divinità. 

Alarmel Valli ha studiato 
questa danza fin dall 'e tà di 
cinque anni, con il Guru 
Pandanal lur Pillai. Ha in
cominciato a farsi apprez
zare in pubblico dal 1966. 
e cioè all 'età di dieci anni . 
Ha dato spettacoli in tutto 
il mondo e anche al Teatro 
Bolscioi. nel 1977. rappre
sentando l'India al Festival 
di Mosca. L'anno scorso ha 
svolto una lunga tournée ne
gli USA. 

Il seminario si articolerà 
in due corsi di danza pura 
e in un corso di _ Abbina
va », che t ra t terà il linguag

gio del gesto, rivolgendosi 
anche ad attori , mimi, 
clowns. operatori didattici e. 
in genere, a coloro che so
no interessati alle tecniche 
dell 'espressione gestuale. 

Nel quadro di questa ma
nifestazione. l 'Accademia fi
larmonica ospiterà, poi. nel 
suo giardino, due spettacoli. 
Il primo è affidato alla com
pagnia di Kama Dev ed è 
dedicato a un genere di bal
lo con maschere e su ar
gomenti mitologici (26 e 27 
giugno), ment re il secondo 
(3 luglio) avrà per protago

n i s t a la s tessa Alarmel Val
li con la sua compagnia, per 
una se ra ta di e Bahara ta 
Natyam ». 

NELLA FOTO — Il famoso 
danzatore indiano. Kama Dev 

Roma utile 
COSI' IL TEMPO - Tempe
r a tu r e regis trate alle ore 17 
di ieri . Roma Nord 25 gra
d i : Fiumicino 22: Pra t ica d: 
Mare 23; Viterbo 21; La
t ina 23: Frosinone 24: Tem
po previsto: sereno, con io-
cali addensament i . 

NUMERI UTILI - Cara
binier i : pronto in te rvento 
212.121. Polizia: ques tura 
4686. Soccorso pubblico: 
emergenza 113; Vigili del 
fuoco: 4441; Vigili u rban i : 
5780741 : Pronto soccorso: 
S a n t o Spir i to 6450823. S a n 
Giovanni 7578241, S a n Fi
lippo 330051. San Giacomo 
833021. Policlinico 492356, 
San Camillo 5850. Sant 'Eu
genio 595903; Guard ia me
dica: 47567412 3 4; Guardia 
medica os te t r ica: 4750010, 
-: . ' ió3: Cent ro an t id roga : 
736706; Pronto soccorso 
CRI : 5100; Soccorso stra
dale ACI: 116: Tempo • 
viabilità ACI: 4212. 

FARMACIE • Ques te far
macie effet tuano il t u rno 
no t tu rno : Boccea: via E. 
Bonifazi 12; Esquilino: sta
zione Termini , via Cavour; 
EUR: viale Europa 76; Mon-
teverde Vecchio: via Cari
ni 44: Monti : via Naziona
le 228; Nomentano : piazza 
Massa Car ra ra , viale delle 
Province 66: Ost ia Lido: 
via Pie t ro Rosa 42; Pario-
li: via Bertoloni 5; Pie-
t r a l a t a : via T lbur t ina 437; 
Ponte Milvlo: piazza P . Mil-
vio 18; Pra t i , Trionfale, Prl-
maval le : piazza Capecela-
tro 7; Quadra ro : via Tu-
ecolana 800; Cas t ro Preto

rio, Ludovisi: via E. Orlan
do 92, piazza Barberini 49; 
Tras teve re : piazza Sonnino 
n. 18; Trev i : piazza S. Sil
vestro 31: T r i e s t e : via Roc-
cant ica 2; Appio Lat ino, 
Tuscolano: piazza Don Bo
sco 40. 

Pe r a l t r e Informazioni 
sulle farmacie ch i amare i 
numer i 1921. 1922. 1923, 1924-

IL TELEFONO DELLA 
CRONACA Centra l ino 
4951251,4950331; in tern i 333. 
>_1. 332. 351. 

ORARIO DEI MUSEI -
Galleria Colonna, via delia 
Pi lot ta 13. so l tan to il saba
to dalle 9 alle 13. Galleria 
Doria Pamphi l i . Collegio 
Komano 1 a, mar ted ì , vener
dì. s aba to e domenica : 10-13. 
Musei Vaticani , viale del 
Vat icano: 9-17 (luglio, ago
sto, s e t t e m b r e ) ; 9-13 ( tu t t i 
gli a l t r i mesi ) . Galler ia Na
zionale a Palazzo Barberi
ni, via IV F o n t a n e 13. ora
rio: feriali 9-14. festivi 9-13. 
Chiusura il lunedì. Galleria 
Nazionale d 'Arte Moderna, 
viale Belle Arti 131. orar io : 
mar tedì , mercoledì, giovedì 
e \ ene rd i ore 14-19; sabato . 
domenica e festivi 9-13.30. 
lunedi chiuso. Nella matti
na la Galler ia è disponibile 
per la visita delle scuole; 
la biblioteca è ape r t a tut t i 

I giorni feriali dalle 9 al
le 19, m a è r iservata agli 
studiosi che abbiano un ap
posito oermesso. Museo e 
Galleria Borghese, via Pin-
c i ana : feriali 9-14 domeni
che (a l te rne) 9 13: chiuso 
II lunedi . Museo Nazionale 

di Villa Giulia, piazza di 
Villa Giulia. 9; feriali 9-14; 
festivi: 9-13: chiuso il lune 
dì. Museo Nazionale d 'Arte 
Orienta le , via Merulana 248 
(Palazzo Brancacc io) ; feria
le 9-14; festivi: 9-13. chiuso 
il lunedì . Musei Capitolini 
e Pinacoteca, piazza del 
Campidoglio: o ra r io : 9-14, 
17-20 mar ted ì e giovedì, 
2030 23 saba to . 9-13 domenl-. 
ca. lunedì chiusi . Museo 
Nazionale di Castel S. An
gelo. lungotevere Castel lo: 
o ra r io : feriali 8-14. domeni
ca 9-13. lunedi chiuso.1 Mu
seo del Folklore, piazza 
Sant 'Egidio n. l / b . o ra r io : 
9-13.30/17-20 mar ted ì e gio
vedì, lunedì chiuso. 

1 
Conferenza stampa 

sulla Fiera di Lipsia 
Con la par tecipazione 

del dot t . Wonsack. diret
tore generale della F iera 
di Lipsia e del dot t . Hoff-
m a n di re t tore della rap
presen tanza del la F ie ra 
in I ta l ia lunedi 23 giugno 
presso l 'Ambasciata della 
RDT- ln via Trasone avrà 
luogo un incontro s t ampa 
sulla preparazione e la 
partecipazione internazio
nale alla prossima edizio
ne au tunna le di Lipsia '80. 

ENTE A M I MOSTRA D 
NAPOLI 

«•os-ra • o e m e i«4 »t n_»OU 

FIERA 
I N T E R N A Z I O N A L E 

DELLA 
CASA 

XXIII FIERA INTERNAZIONALE 
DELLA CASA 
Arredamento -Abbigliamento 
Alimentazione 

XI TECHNEDIL 
Salone delle Attrezzature e dei 
Materiali per Tedilizìa Sociale 

XII SIRTE HI-FI 
Salone Italiano Radio-TV 
Elettrodomestici 

Dal 18 al 29 GIUGNO 1980 
Orario Biglietterie: Feriali:10-22,45 • Festivi: 1 0 - 2 3 , 4 5 

Campagna 
per la lettura 1980 
In occasione della campagna per la stampa comunista 
gli Editori Riuniti, come ogni anno, mettono a disposizione 
dei lettori de L'Unita e. di Rinascita otto pacchi-libro 
ad un prezzo del tutto eccezionale. 
Ciascuno di essi si articola su un tema di rilevanza 
politica e culturale cercando di evidenziarne 
le implicazioni storiche o di attualità. Si tratta naturalment» 
solo di una serie di possibili spunti, in grado tuttavia 
di contribuire, con un retroterra ricco 
e problematico, alla dillusione di un dibattito sempre più 
democratico e consapevole. Legqere per capire dunque, 
per intorniarsi, per sceglierà meglio 
ina anche leggere per il piacere di larlo! 

• v ' • ;r.\ 

1. CLASSICI DEL MARXISMO 

Engels, Lineamenti di critica dell'economia politica 1.600 
Marx-Engels-Lenin, La prospettiva del comunismo 2 800 
Marx-Engels, Proletariato e comunismo 2.200 
Marx-Engels. Marxismo e anarchismo 1.200 
Engels, Violenza e economia " 1.500 
Engels, L'Internazionale e gli anarchici 2.000 
Lenin, Karl Marx 1.200 
Lenin, Due tattiche della socialdemocrazia 2.000 
Lenin, Sul movimento operaio italiano 2.200 
Gramsci, Elementi di politica 1.400 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 10.000 

2. FILOSOFIA E POLITICA 

Humboldt, Stato, società e storia 
Condorcet, I progressi dello spirito umano 
Heine, La scienza della libertà 
Kant, Lo Stato di diritto 
Rousseau, Lettere morali 
Politzer, Principi elementari di filosofia 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

3. IL MONDO CONTEMPORANEO 

3.500 
3 500 
3.500 
2 800 
4 000 
3 800 

21.100 

12.000 

Santarelli, Fascismo e neofascismo 
Davidson, Alle radici dell'Africa nuova 
Guelfi, Metropoli e terzo mondo nella crisi 
Paletta, La lunga marcia dell'internazionalismo 
Magister. La politica vaticana e l'Italia 1943-1978 
Baget-Bozzo, Questi cattolici 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

3.800 
2 200 
4.500 

' 2.200 
7.500 
3.500 

23.700' 

13.500 

4. MUTAMENTI DELL'ECONOMIA MODERNA 

La Grassa, Struttura economica e società 
Dobb, Storia del pensiero economico 
Lavigne. Le economie socialiste europee 
Michalet. li capitalismo mondiale 
Dockès, L'internazionale del capital» 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

5. DENTRO LA STORIA 

Amendola. Gli rinni della Repubblica 
Agulhon, La Francia della Seconda Repubblica 
Medvedev, Dopo la rivoluzione 
Turton Da Lara, Storia della repubblica e delia guerra 

civile in Spagna (2 volumi) 
Genovese, Neri d'America 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

6. DONNE IERI E OGGI 

1.800 
4.500 
6.500 
4.000 
3.200 

20.000 

11.500 

4.500 
5.800 
2.800 

4.500 
6.500 

24.100 

13.000 

Bavera. Breve storia del movimento femminile in Italia 4.500 
Aleramo. La donna e il femminismo 3.500 
Mafai. L'apprendistato della politica. Le donne 

italiane nel dopoguerra - 4.200 
Lilli-Valentini. Care compagne 5.000 
Faraggiana, Garofani rossi 3.000 
Squarcialupi, Donne in Europa 4.800 

25.000 
per i lettori de L'Unità e Rinascita 14.000 

7. PAGINE DI NARRATIVA 

Lunetta, I ratti d'Europa 2.800 
Patumbo. Il serpente malioso 2.400 
Goytisolo. Don Julian 2*800 
Brandys. L'idea 2 000 
Borges-Bioy Casares. Sei problemi per don Isidro Parodi 3.000 
Vargas'Uosa. I cuccioli 2.500 
Gardner. Luce d'ottobre 5 800 
Benedetti, Diano di campagna 3 800 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

8. LETTURE PER RAGAZZI 

25.1000 

14.000 

Nougier. L'avventura umana della preistoria 
Ducrocq, La macchina meravigliosa 
Pasquiez. i l fantastico atomo 
Baldini-Marri-Vecchi. I giorni delia Resistenza 
Sabbteti, La citta era un fiume 

per i lettori de L'Unità e Rinascita 

7.590 
5.000 
4.500 
2500 
3.800 

23.300 

13.000 

Agli acquirenti di più pacchi sarà inv ia t i in omaogio una 
copia del volume di Schaff. Stona e versta. 
Indicare nell'apposita casella il pacco desiderato. 
Compilare in stampatello e spedire agli Editori Riuniti Via 
Serchio 9 11. 00198 Roma. 

Le richieste dall'estero dovranno essere accompagnate dal 
pagamento dei controvalore in lire italiane a mezzo vaglia-' 
assegno internazionale. 
L'OFFERTA È VALIDA FINO AL 31 OTTOBRE 1M4 

cognome e nome 

indirizzo 

cap ___________ comune 

sigla provincia 

Desidero ricevere contrassegno senza alcun addebito di spe
se postali i seguenti pacchi: 

pacco n. 1 
(632185 

1. 1 I 1 pacco n 2 l | parco n. 3 I 1 
2) I I 1632186 0) I | (632187.9) j | 

pacco n. 4 I 1 pacco n. 5 ; < p a c r . 0 n £ 1 1 
(632188.7} I | (632189 5)1 I (532190 9) | | 

pacco n. 7 I I pacco n. 3 I I 
(632191.7) | | (632192 5) | J 

-Editori Riuniti 

file:///enerdi

