
" • • > • . ' • • • . ' , - . ! - ;".1 \ i > " < . . »',1 
• '.'• • I.--"' i •" - . - , • - . - • . : , . ' ' • - « 

•^. . -« .«Vi;- • .i-::^:'y\/'--' ?* ';,<!Vt> '--' ."*PV:* V--'1- •' ^ - • V V "->:,• « » , . ' f • - ^ • ; . v - » > < • ' • .t MfAv -1 .'l ,'-•'• I 

. * . : / • • • 

T U n i t 4 / <fem«nica 14 ftbbroio 1965 
' • , ' * ' . * • ' 

Vive la memoria del puro eroe 
" - • • • — - - - - _ — • — — — 

della lotta antimperialista 

w*G. 12 / a t f u a l i t a 
• • ! ' • • mm 

,•' ..' i. 

anni 
' v • 

uccisero 

II dito 
sulla 
piaga 

''•';-',> ••'.:'•;'•,"'• ;t.!~t. 

^ ^ ^ ^ • I K » ^ ' ' ' ^ V ; ' W ' V '"''';' "'• ~^»w. -

Le baracche di Ca9 

Emiliani davanti al 
gigante chimico - In-
vestimentiper 5-6000 
miliar di - H super-
sfruttamento alia 
Sic - Edison reparto 
per reparto - II pia
no regolatore di Do-
rigo - II colloquio di 
Giolitti coi socialisti 
di Venezia 

Quattro anni fa, il 13 feb-
braio 1961, Patrice Lumum
ba, « capo riconosciuto delle 
popolazioni del Congo, il piu 
deciso combattente per l'indi-
pendenza e per l'unita del 
grande territorio africano > 
(sono parole ' di Togliatti), 
moriva fra le mani dei suoi 
carnefici, dopo giorni e gior-
ni di selvagge torture. «La 
magia dei bianchi >, come 
scrisse Carlo Levi, aveva vo-
luto un nuovo sacrificio. 

Lumumba era colpevole di 
rifiutare in modo rigoroso, to-
tale, senza tentennamenti, il 
colonialismo e il neo-colonia-
lismo, e di credere con pas-
sione ardente alia causa di un 
Congo, di un'Africa "definitl-
vamente e assolutamente li-
beri. II 30 giugno 1960, assu-
mendo il potere nel suo paese, 
aveva detto all'esterrefatto re 
Baldovino dei Belgi: < Abbia-
mo conosciuto le ironie, gli 
insulti. i colpi che dovevamo 
subire il mattino e la sera 
perche eravamo - de i : negri. 
Chi dimentichera che a un 
negro si dava del tu, non cer-
to perche amico, ma perche 
il voi era riservato ai bian
chi? Abbiamo visto le nostre 
terre spogliate, abbiamo co
nosciuto le atroci sofferenze 
deH'oppressione, la miseria, 
la schiavitu, la fame. Chi di
mentichera le fucilate " che 
hanno ucciso quanti di noi si 
battevano per la giustizia e 
•la liberta? Questo io e i miei 
fratelli abbiamo sofferto. Ma 
ora, insieme ai miei fratelli 
congolesi, noi vogliamo ini-
ziare una nuova lotta, una 
lotta sublime per portare il 
nostro paese alia pace, alia 
prosperity e alia grandezza >. 

Meno di sette mesi dopo, la 
coalizione delle potenze im-
perialiste, dei loro complici 
in seno all'ONU e dei fantocci 
come Ciombe faceva pagare 
a Lumumba, con la morte piu 
atroce, quelle parole corag-
giose. 

II quarto anniversario del 
martirio cade mentre l'indi-
pendenza del Congo e ancora 
una farsa, una < gabbia >, co
me Lumumba stesso scrisse 
nella sua ultima lettera alia 
moglie Pauline: c Una gab. 
bia, dove ci si guarda dal di 
fuori, ora con benevola com-
passione, ora con gioia e pia-
cere ». 

La coalizione colonialists, 
servendosi del suo piu feroce 
strumento. Ciombe, continua 
a far correre nel Congo fiumi 
di sangue. E tuttavia, ispiran-
dosi all'esempio di Lumum
ba, migliaia di uomini conti-
nuano a battersi, e la guerrl-
glia, nonostante le stragi di 
Stanleyville, divampa ancora 
una volta nel nord-est, i par-
tigiani del governo rivoluzio-
nario sono di nuovo aU'attac. 
co, la solidarieta internazio-
nale intorno agli eredi di Lu
mumba si allarga e consolida. 
Sicche non e perduta, ma raf-
forzata la speranza che •— 
come scriveva Lumumba nel
la sua bella poesia — «i l no-

. stro popolo, libero e felice, 

. vivra e trionfera nel nostro 
Congo. Qui, nel cuore della 
Grande Africa >. 

IL METEORITE DI PORTO MARGHERA 

II signor Jerabek 
in visita in Italia 
ET giunto icri a Roma per una 

serie di contatti con operatori 
economic! italiani il Direttore 
Generale della Society Rapid di 
Praga"signor Antonin Jerabek 
accompagnato dal signor Jo
seph Martinek. 

II signor Jerabek visitera al-
cuni complessi industrial! ed 
editorial! del nostro Paese con 
lo scopo di incrementare gli 
scambi economic! Xra l'ltalia e 
la Cecoslovacchia. 

In modo narticolare U signor 
Jerabek studierfc, ncgli incon: 
tri con gli operatori economici 
i modi per far meglio conr-
scere ai consumaton cecoslo-
vacchi i prodotti del nostro 
Paese. Inoltre ha nei suoi pro-
grammi un vasto piano per 
pubblicizzare in Italia Ic pro-
du^eai cecoslovacche 

Dal nostro inviato 
•* VENEZIA, febbraio. 

Da. una parte della strada, verso 
la laguna, le aeree architetture del
la Sic Edison, dall'altra le tettoie 
per le < utilitarie > dei tecnici e de
alt operai e — subito dopo — le ba-
racche di Ca' Emiliani. Cost, accanto 
alio scenario da « corte dei miracoli > 
del villaggio di eternit costruito 
dal fascismo per gli sfrattati di Ve-
nezia — baracche tutte ad un piano, 
vivacissime per i colori in liberta, sen
za acqua, senza fognatnre, 5-6 per-
sone per vano — troviamo una delle 
zone industriali • piu « concentrate > 
d'Europa. Duecento aziende, jra gran-
di e piccole che si - estendono per i 
600 ettari della Prima Zona e poi, a 
snd fino a Fusine, per altri 720 ettari 
della Seconda Zona 

Una accanto all'altra troviamo ot
to aziende chimiche (Decal, Vetroco-
fce, Montecatini, • Sic Edison, Saif, 
ICPM, Acsa), due metallurgiche (Le-
ghe teggere e Sava), due di materiali 
di costruzione (Cementir e Sirma) per 
non parlare degli impianti dell'Enel 
e del settore petrolifero. La Seconda 
Zona e tagliata a metd da un canale 
di grande navigazione lungo 4 km., 
ma un altro canale e gid in costru
zione piu avanti, il Malamocco-Mar-
ghera per il transito di navi fino a 
65.000 tonnellate di portata. II canale 
lo costruisce la Edison, che ha par-
tecipato all'appalto perche, dicono. non 
si fida di nessuno, e il canale servird 
soprattutto ai suoi impianti. La nuo
va via marittima apparterrd alia Ter-
za Zona, decisa nel febbraio del 1963: 
3000 ettari di terreno verso il comune 
di Mira. 

Certo gli operai e i tecnici delle 
jabbriche di Porto Marghera non abi-
tan0 nelle baracche di Ca' Emiliani, 
ma questa prima immagine che hai 
di jronte appena entri nella zona in
dustrial — i fili ad alta tensione (an-
che 150.000 volts) che passano sopra 
i tetti delle baracche, il gioco di cimi-
niere, tralicci, tubi della Sic Edison 
che si allunga sin quasi alia Malcon-
tenta (dove e'e Villa Foscari, la pri
ma delle stupende ville del Brenta) 
— ti aiuta subito a capire perche, 
perfino gente insospettata ha potuto 
parlare di Porto Marghera come di 
una cosa « paracadutata qui >, una « de
pendence di Afilano e dell'industria di 
Stato — come ha scritto Cavallari sul 
Corriere — monumento all'inerzia ve-
neziana, un meteorite caduto qui per 
caso, che non ha saldato il Veneto 
al Nord ». 

Qui sono gid stati investiti 750 mi-
liardi in impianti industriali, centi-
tiata di miliardi in infrastrutture, e al
tri miliardi ancora, sino a 5-6.000 (lo 
equivalente del bilancio di uno Stato) 
saranno investiti secondo i piani pre-
cist gid predisposti per il completa-
mento della Seconda Zona e per la 
Terza; e tuttavia per il Veneto e per 
Venezia (che decade a poco a poco 
dall'altra parte della laguna anche 
perche ogni metro di terra recuperato 
a Marghera modifica il magico equili
bria dei canali e accelera I'erosione 
delle mura), tutta questa immensa 
ricchezza e poco piu di una grande 
nuvola di smog che copre e nasconde 
una terra che ha il respiro ogni gior-
no piu corto. Lasci Porto Marghera, 
dove si lavora ininterrottamente e /a-
tichi a cogliere i segni della crisi che 
ha investito Veconomia del paese, e 
trovi le jabbriche di culzature del 
Brenta, 301 licenziamenti (il 21$*% 
delle maestranze) in un gruppo di U 
piccole e medie Industrie veneziane, 
3.500 edili, su 17.000, senza lavoro. e 
poi, nelle campagne, le conseguenze 
di una mancata riforma agraria. E av-
verti tangibilmente che nessun filo, 
nessun disegno preciso collcga i mostri 
chimici di Porto Marghera con il retro-
terra veneto. 

€ Polo di sviluppo del Polo >, dicono 
qui, e capisci allora che per ricostrui-
re il disegno che sta alia base di Por
to Marghera e inutile salire sulla piu 

' alta ciminiera c guardare attorno. Le 
linee che partono di qui si congiun-
gono direttamente con la valle del 

Reno, con Amburgo, Anversa, la Ruhr, 
Milano, Torino, il « polo > in progetto 
ad Alessandria, lungo una fascia con-
gestionata di grandi industrie che il 
presidente della Confindustria vene-
ziana ha definito < spina dorsale del-
Veconomia del MEC >. 

Certo qualcosa e cambiato anche 
qui: basta andare a Mestre dove la 
popolazione e aumentata in died an
ni del 128%, e che e oggi la piu gros-
sa e la piu nuova cittd veneta, ma 
dove mancano 165 aule per le elemen
tal, 59 per le medie, 83 per Vavvia-

, mento e le tecniche, e ancora Vospe-
. dale, gli asili, e, addirittura, un parco 
. pubblico 

Tutto questo — la politica del * po
lo > che investe e condiziona un ter
ritorio, i contrasti che questa politica 
mantiene e crea, stno alia «cittd de
gli uomini-formtca > accanto ai com
plessi piu moderni del mondo — non 
e avvenuto e non avviene a caso: & 
la logica dello sviluppo monopolistico 
e del profitto. Logica che a Venezia 
ha potuto esprimersi liberamente in 
tutti questi anni, con una programma-
zione decisa dai monopoli e attuata 
col concorso dello Stato e degli Enti 
locali. Logica che i, oggi, alia base 
— come vedremo — di un nuovo, piu 
ambizioso disegno. 

Converrd allora ricostituire gli aspet-
ti di fondo di questa linea e di que
sta * logica >. Prendiamo la Edison. 

11 grande gruppo monopolistico ha 
scelto Porto Marghera perche — sono 
parole sue — < offriva numerosi re
quisite favorevoli all'istallczione di un 
grande complesso chimico: esso pre-
sentava, anzitutto, la possibilita di ri-
solvere in modo vantaggioso il pro-
blema dei trasporti delle materie pri
me e dei prodotti... In secondo luogo . 

' Porto Marghera oltre alia positiva ca-
ratteristica di portare la via d'acqua 
addirittura entro gli stabilimenti, pre-
senta anche quella di essere comple-
tamente dotato di infrastrutture e di 
essere gestito in regime di autonomia 
funzionale >. 

Cosi la Edison in died anni con-
quistava una posizione premmente nel 
settore chimico: a Porto Marghera t 
suoi impianti si estendono oggi su 3 
miUoni di metri quadrati e vi lavo-
rano 7000 lavoratori. Nel 1963 sono 
usciti da questi impianti un milione 
di tonnellate di prodotti piu 500.000 
tonnellate di prodotti intermedi. 

« MIRACOLO 
' wammmmmmmaamammmmmmm 

DI PLASTICA» 
Tutto questo i iniziato alia Sic Edi

son, nel 1950, e qui il e miracolo», 
che qualcuno ha chiamato « miracolo 
di plaslica», ha avuto — per usare 
un termine ormai entrato nel linguag-
gio degli economisti — una delle sue 
principali piste di decollo. 

Cio che spesso gli economisti non 
dicono e pero che il segreto del mi
racolo e questo: il monopolio ha scel
to una strada, ha proposto un piano 
basato sulla sua logica. e lo Stato ha 
fatto proprie questa strada e questa 
logica, immettendovi miliardi e ope-
re, e I'Ente locale — magari con la 
illusione di riuscire a condizionare 
dall'interno queste scelte — ha rinun-
ciato alia sua autonomia, ha accet-
tato la funzione subalterna imposta 
dal monopolio, ha disegnato strode e 
canali e porti sui fogli dei piani rego-
latori, ha lasciato che il monopolio 
orientasse e dirigesse la societd e il 
territorio come roba sua. 

Questo e avvenuto ieri per il < de
collo > e oggi, nella nuova fase ecu-
nomica, per creare le condizioni del 
rilancio monopolistico. Contro questo 
disegno e nata — sta nascendo — 
nelle fabbriche, Vunica valida alter-
nativa. 

Nella fabbrica: perche qui adesso si 
' delinca con chiarczza lo sviluppo nuo

vo della linea padronale che, per an

dare avanti, per investire ancora lo 
Stato (e imporre che la programma-
zione economica in discussione pro-
prio in questi giorni sia basata sulle • 
scelte del monopolio) e poi I'Ente lo
cale, deve liquidare Vautonomia di 
classe, costringere il movimento ope-
raio ad essere forza subalterna, co-
struendo sul blocco dei salari e del 
potere contrattuale dei lavoratori, sul
la politica dei redditi, il nuovo mec- " 
cantsmo dell'accumulazione e dello 
autofinanziamento. 

< Ristrutturazione produttiva > — si 
dice — basata sulla compressione del 
salario, sull'aumento dello sfruttamen-
to, sui licenziamenti. A Porto Marghe
ra su 2345 operai del settore cantie- ' 
ristico, 325 sono sospesi e 193 licen-
ziati, alia Sic Edison i licenziamenti 
sono 118, tutti impiegati. Ma queste 
cifre dicono poco se non sono colle-
gate a quello che avviene nelle fab
briche, nei reparti. Vediamo la situa-
zione alia Sic Edison: 

CS 3. — Sola elettrolisi: nel 1961 vi 
lavoravano 44 lavoratori, ora 27. La 
produzione e rimasta invariata. Ha 
assorbito il reparto CS 1 doye, per 
uguale produzione, lavorano oggi 8 
operai rispetto ai 12 del 1961. 

CS4. — Nel 1963 e stato assorbito 
dal reparto CS5. Nei due reparti la
voravano nel 1961 19 operai. Ora so
no ridotti a 9. 

CS7. — Nel 1961 si producevano 
12 tonnellate di soda in scaglie in 
otto ore con un organico di 27 lavo
ratori. Ora la produzione e di 25 ton
nellate e Vorganico di 16 unitd. 

TR 4. — Con 8 lavoratori in meno 
(su 27) si producono oggi 40 tonnel
late giornaliere in piu di tetra rispet
to al 1961. 

TS. — Con tre unitd m meno su 
18 la produzione quotidiana di trieli-
na e passata da 70 a 150 tonnellate. 

TR 3. — Vorganico e sempre lo 
stesso ma dal 1962 ai diciotto lavo
ratori del reparto e stata affidata an
che la spedizione del cianuro di soda. 

Un esame dettagliato su tutte le 
aziende della Edison a Porto Marghe
ra, gid compiuto attraverso le confe-
renze di fabbrica organizzate dai co-
munisti, permette di cogliere cost la 
tecnica particolare impiegata dal mo
nopolio in ogni reparto produttivo per 
portare avanti la sua politica. Riorga-
nizzazione del lavoro attraverso-Vas-
sorbimento di un reparto in un altro, 
la riduzione degli organici, Vaumento 
della produzione, I'immissione di nuo-
ve tecniche, i licenziamenti nei settori 
non produttivi. Questa e la strada per 
conquistare i mezzi dt atito/inanzta-
mento. 

Come ha reagito e come rcagisce a 
questo complesso disegno il movimen
to operaio? II pericolo di una subordi-
nazione alia linea del padronato si 
apre subito. Schematizzando si tratta 
infatti di scegliere fra Velabordzionc 
di un programma rivendicativo che si 
muova aU'interno delle scelte padro-
nali (<si» alio sviluppo monopolisti
co, e quindi, ad esempio. alia Terza 
Zona) e la contestazione dell'intcro di
segno padronale (e quindi « no » alia 
Terza Zona e proposla di un diverso 
lipo di sviluppo basato su una visione 
< nazionale > della politica di program- -
mazione economica). • 

E qui bisogna dire subito che. nel 
suo complesso, il movimento operaio 
con la sola eccezione delle forze orien
tate dal PCI ha tardato a cogliere con 
chiarezza questo primo nodn, a indi-
viduare in tutte le sue component}. 
denlro e fuori dalla fabbrica, la linea 
del padronato, e a presentare una li
nea alternativa che collegasse stretta-
mente le rivendicazioni di fabbrica a 
quelle di una diversa politica econo-

• mica basata non sulVulteriore svilup
po della direzione monopolistico del-
Veconomia, ma — anzi — sulla ridu
zione del potere di decisione dei grandi 
gruppi. Cosi anche nei mesi della vtgo-
rosa rtpresa operaia del 1962-1963 che 

. ha visto i grandi scioperi della Edison, 
e mancata una contestazione generale 
del disegno padronale: non si e subito 
copifo la natura dcll'attacco a tutte le 

• autonomic (del movimento operaim. 

degli Enti locali) che era parte y'mte-
grante dell'azione dei monopoli. 

Non si e colto a sufficienza il carat-
tere autoritario di questo disegno. Ci 
si e qua e Id illusi (parliamo delle basi 
democratiche e popolari dei centro-
sinistra) di riuscire a * condizionare * 
i monopoli aU'interno delle loro scel
te, attraverso, per esempio, il Consor-
zio per la Terza Zona (nel quale i 
rappresentanti degli Enti locali e dei 
sindacati sono 11 contro 10 rappre
sentanti padronali). Non si & capito 
per tempo che non ha nessuna im-
portanza avere una maggioranza di 
forze autonome (Comuni e sindacati) 
in un Consorzio di sviluppo di una 
zona industriale quando il compito pre
ciso di questo Consorzio e. quello di 
garantire lo sviluppo monopolistico, e 
cioe — nel caso concreto — di concen-
trare qui i finanziamenti privati e sta-
tali ai danni del Mezzogiorno, del-
I'agricoltura, di un diverso sviluppo 
dello stesso Veneto e della stessa Ve
nezia. 

UN PIANO 

AUTORITARIO 
II piano dei monopoli e infatti og-

gettivamente autoritario: e questo nun 
e stato capito, ad esempio, dalla sini
stra cattolica veneziana, dallo stesso 
Vladimiro Dorigo che, da un lato su 
Questitalia contesta da sinistra il cen-
tro-sinistra, critica severamente i < ce-
dimenti* del PSI, invito i comunisti a 
un confronto sulla c societd >, c, daZ-
I'altro, accetta di diventare presidente 
del Consorzio di Marghera, e si batte 
— come si e battuto — per imporre 
le autonomic funzionali monopolisti-
che a tutto il porto e per fare appro-
vare il piano regolatore della Terza 
Zona. 

Queste posizioni di Dorigo e della 
sinistra dc (che controlla il partito a 
Venezia) e le oscillazioni del PSI, han
no gravemente indebolito le possibili
ta di un'azione unitaria di tutta la 
sinistra, anche a livello sindacale. Lo 
stesso PSI — che su questi problemi 
ha preso le posizioni piu diverse vo-
tando a favore della Terza Zona in 
Comune, contro nellAmministrazione 
provinciale e in sede di Consorzio (do
ve aveva addirittura votato a favore 
delle autonomic funzionali'.) — solo 
recentemente ha modificato le sue po
sizioni. grazie anche all'intervento di 
Giolitti — dicono — che si e scanda-
lizzato quando i socialisti rencziani 
gli avevano presentato il progetto del
la Terza Zona. < Ma sietc matti — di.t-
se loro Giolitti —. Se passu questo 
salta tutta la programmazione!... ». 

I comunisti hanno assunto subito 
un ben diverso atteggiamento. In una 
situazione spesso difficile, con i socia
listi che impostavano /a loro polemi-
ca gridando che il PCI era contro la 
industrializzazione, in una regione nel
la quale la DC pud permettersi il lusso 
di promettere il V Ccntro siderurgico 
contemporaneamentc a Venezia, Rovi-
go. Trieste, scatenando il peggior cam-
panilismo, i comunisti hanno portato 
il discorso. anzitutto, sulla funzione 
nazionale della classe operaia. Hanno 
parlato del Mezzogiorno, dell'agricol-
tura. del significato che ha per tutto 
il Paese la scelta della Terza Zona, 
I'investimentox di 5-6000 miliardi qui 
per lo sviluppo del monopolio. 

Certo il discorso dei comunisti — 
che e tuttavia alia base del grosso 
passo tnnanzi fatto dal PCI sia nelle 
elezinm poliliche che in quelle ammi-
nistrative — non e stato sempre li-
neare e organico. Talvolta — e anche 
per la grave debolezza organizzativa 
del Partito nelle fabbriche (alia Edi
son su 7000 lavoratori j comunisti orga-
nizzati sono poche decine) — si c pre
sentato come un discorso che passava 
sopra le teste degli operai e quindi 
propagandistico, troppo proiettato sul 
futuro per aver subito una incisivitd 
nel presente. Ma e un discorso che 
ha camminato c cammina, che ha aper-
to gli occhi, mostrando come, ad esem
pio, I'errore di fondo del centro-sini-

stra (anche, a Venezia, delle forze piu 
• democratiche) sia stato quello di ac-
eettare una posizione subordinata ri
spetto a quella dei monopoli, di ac-
cettarc che sia Veconomia a orientare : 
e dirigcre la societd e il territorio e 
non viceversa. E' qui che t comunisti 
veneziani aspettano all'appuntamento 
Dorigo e i suoi della sinistra catto
lica. 

Un appuntamento che deve concre-
tarsi, prima di tutto, pero — per es
sere davvero valido — a livello di 
fabbrica, dove inizia e si conclude il 
disegno padronale. Le prime confe-
renze dei comunisti delle fabbriche gid 
svolte a Venezia (per la Edison e la 
SIRMA) hanno rilevato come alia base 
del ritardo che si riscontra tn tina or
ganico risposta operaia all'offensiva dei 
monopoli, vi siano problemi di orien-
tamento sulla natura delle trasformu-
zioni produttive nelle fabbriche, e ca-
renze di prospetliva sulla strada piu 
efficace per respingere Vattacco padro
nale. Da qui la stagnazione della stesso 
lotta rivendicativa, Vincertczza quando, 
ad esempio, la Edison ha licenziato i 
118 impiegati, ogni volta che ha proce-
tiuto a modifiche nell'organizzazione 
del lavoro colpendo i diritti di contrat-
tazione dei lavoratori. 

Bisogna dunque — e stato detto --
contestare la linea dei monopoli, in 
tutti i suoi aspetti, presentando .quel
la che e stata definito una < piattafor-
ma rivendicativa aperta », che' parta 
dal rapporto di lavoro per giungere ad 
una contestazione generale della po
litica del monopolio. Da qui la neces-
sitd di contrattare gli .organici ovun-
que viene inserita una nuova macchi-
na, di controllarc i tempi, di impedire 
tutte le decisioni unilaterali del "pa
drone per auanto riguarda il ritmo 
di lavoro, di contrattare I'ororio, e — 
soprattutto — le qualifiche. Solo cosl 
e possibile salvaguardare nella fab-' 
brica Vautonomia di classe e creare le 
condizioni per alzare subito il tiro. 
Perche questa stessa lineu diretta a 
portare avanti il potere contrattuale 
dei lavoratori ha oggi prospettive dt 
successo solo se collegata a precisi 
obicttiri di politica economica (una 
programmazione, ewe, veramente de-
mocratica, che contrappongn a quella 
dei monopoli — polo di Alessandria, 
c dt Venezia. sviluppo della motoriz-
zazione privata ecc. — un diverso tipo 
di sviluppo della societd italiana). Ma 
porre questo problema mentre il go
verno presenta il suo piano economico 
che ignora Vattuale situazione di de-
prcssione economica, che non parla 
delle vie e degli strumenti per rag-
giungere gli obiettivi, che fende a con
dizionare il movimento rivendicativo 
c non a costruirc su di esso una poli
tico antimonopolistica, significa porre 
il problema di una volontd politico 
nuova, e quindi di una nuova unitd 
nelle fabbriche e nel Paese. 

Adriano Guerra 

I prossimi servizi: 
MARTEDl': 

IL SHTOtt COTONIEJIO (Milano) 
di Marco Marchetti 

.IIERCOLEM': 

U PIAGGIO (Ponfedera) 
di Sirio Scbastianclli 

VENERDI': 

LE AZIENDE IRI (Napri) 
di Adriano Aldomoreschi 

SABATO: 

I I SETTORE LANIERO (BieHa) 
di Marco Marchetti 

DOMEMCA: 

LA MONTESHEU (Brindisi) 
di Aris Accornero 

Einaudi 

Venti novita i 
tascabili 

- - . . 'i"-* • . - , ; . . . . . . . ., 

I tascabili Einaudi ospitano 
prime ediziom di poesia, di 
narrativa; di teatro; libri di 
cultura ricchi di informazio 
ne e di idee; classici preset*-
tati con modernita di metodo 
e di interpretazione, > . •'<•' 
Libri nuovi, originali, espres-
samente pensati e realizzati 
per un pubblico nuovo. 

NUE 
Nuova Unlvtrtal* Einaudi 

Antonio Qramicl . 
LETTERE DAL CARCERE 
pp. m i l 88j. Riltgato L. 1000. 

Edizionc dcfinitiva riveduta e h> 
tcgrata sugli originali, con cento-
quindici letterc inedite. 

Cesare Beccarla 
DEI DELITTI E DELLE PENE 
A cura di Funco Ventini. pp. XXXVII* 
Mo. Rilrgito L. IOOO. 

Con una raccolta di letterc e do-
cumenti che illuminano la nascita 
della eelebre operetta e la sua for-
tuna nell'Europa del Setteccnto. 

Wolfgang Goethe 
FAUST 
Tnduiione di Bitbiri AIUJOO. Con uM 
Itudio introdutlivo di Cesirc Case*. p«-
linc CVl-379- Rilcgato L. IJOO. 

William Shakespeare 
SONETTI 
A cura di Giorgio Mekhlorl, Version! 41 
Alberto Roul e Giorgio Mclchlori. Te«t« 
Ingleie a fronte. pp. ciJtxiH-331. Ril* 
|itO L. 1)00. 

Alessandro Manzonl 
TRAQEDIE 
A cura di Giulio Bollatl. pp. xxxvi-3ta. 
Rilcgato L. 1300. 

// Contc di Carmagnola e Add-
cbi, nel testo della prima edizio
nc, con un corredo di lettere • 
di scritti relativi al teatro maruo-
niano. 

, Walt Whitman 
FOGLIEDERBA 
Version! e prefazlone di Enzo Giichloo. 
pp. xviii 699- Rilegato L. 2000. 

PBE 
Plccola Biblloteca Einaudi 

Roland Oliver e John D. Fag* 
BREVE STORIA 
DELLAFRICA 
pp. 301 con 19 canine nel tetto. L. I M * . 

Maurice Dobb 
I SALARI . 
pp. 204. L. 1000. 

Piero Plerl 
L* ITALIA NELLA 
PRIMA GUERRA MONDIALB 
pp. 243 con 1 cartina fuori t w o . 
L. 1000. 

Bond!, Bonnor • Lyttleton 
TEORIE COSMOLOGICHE 
RIVAU 
pp. 78 con a illu$ir«ionl oel teat* • 11 
fuori ceato. L. 300. 

Giuseppe Montalenti 
L'EVOLUZIONE 
pp. 223. L. 1200. 

Gino Luzzatto 
BREVE STORIA ECONOMICA 
DELL'ITALIA MEDIEVALE 
pp. 223. L. 1000. 

Massimo Mila 
L'ESPERIENZA MUSICALS 
E L'ESTETICA 
pp. 181. L. 1000. 

GyOrgy Lukics 
BREVE STORIA DELLA 
LETTERATURA TEDESCA 
DAL SETTECENTO AD OQOI 
pp. aci . L. io*6. 

Moses I. Finley 
GU ANTICHI GRECI 
pp. 183 con 24 tivole fuoTi icttm. ' • 
L. 1000. 

Collezione 
di teatro 
Leonardo Sclascia 
L'ONOREVOLE 
pp. 6t. L. 400. 

Un nuovo amaro capitolo deOa 1 
tira di Sciascia. 

fgnoto veneto 
del Cinquecento 
LA VENEXIANA 
A cura di Lodovico Zorzi. pfv. u f . 
1~ joo. 

Collezione 
di poesia 
Euripid* 
IL CICLOPE 
IntroJuzicoc di Akesre Ar.gtlinl. Tradu-
itone di Camillo Sbarbaro. pp. jf . 
L. 400. 

Francisco do Ovevedo 
SONETTI AMOROSI 
E MORAL! 
Trjdmionc di Vitiorio Bodini. pp. 77. 
L. 400. 

Roberto Rovers! 
DOPO CAMPOFORMK) 
pp. 116. L. 300, 

I 

:!l 

Einaudi 


