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Quale oggi la linea per far avanzare le forze democratiche 

America Latina: guerriglia o no? 
Sarehbe sbagliato canonizzare Vuna o Vultra esperienza ma esiste per noi il com-
pito di essere solulali con coloro che lottano in condizioni tanto diverse tra loro 

Ho letto recentemente tul l i 
ttampa il rUulteio dalle elezlo-
nl nal Cile. Confeito che »ono 
rimaito un po' torpreso — po-
tltivemente, s'lntende — nell'ap-
prendere che in quel Paese le 
position) anehe elellorali del no-
itro partito tono cot) forti. Ma 
quetto e solo un aspello del pro 
blema che voire! sottoporre. Mi 
interesserebbe sapere quali sono, 
In generate ed in partkolare, i 
rapporli di foria nei Paesi del-
I'America Latina. So che in molti 
di essi le forze democratiche di 
sinistra sono fuori legge e com* 
battono un'aspra guerriglia con-
tro la reazione interna, sostenu-
ta dal governo americano e rap-
presentata da governi dittatoria-
li. In altri invece, come nel Ci
te, si tengono piu o meno rego-
lari elezioni, e i comunisti van-
no avanti. 

Quale e dunque oggi nell'Ame-
rica Latina — anche per chia-
rlre una diseussione avuta tra 
compagnl — la linea prevalente 
per I'avanzata delle forze demo
cratiche: la guerriglia armata o 
la lotta politica? Sarei grato di 
una rlsposta sul giornale. 

PIETRO MARTELLI 
(Roma) 

Non credo si possano chis-
siflcare i Paesi (leU'America 
Latina secondo la suddivisio-
ne tracciata dal leUoru Mar-
telli. Ogni Repubblira latino-
amencana ha la sua storia e 
il suo presente, l'unn e l'al-
tro peculiari. Tutte pero so
no accomunate, quale che ne 
sia il regime politico interno, 
dai sequenti elementi: 1> La 
sopravvivenza del latifondo. 
schiacciante in alcuni Paesi, 
ma Reneralizzata all'intera su-
perficie del subcontinente. 2\ 
II rapporto a volte colonia-
le e, sempre, di dipendenza 
dell'economia delle Repub-
bliche daU'imperialismo sta-
tunitense. 3) La debolezza, a 
gradi diversi ma complessiva, 
delle cosiddette borghesie na-
zionali, bloccate e compro-
messe dall 'eredita del passa-
to (il latifondo) la realta del 
presente (l'egemonia imperia-
lista), la paura del domani: 
la rivoluzione sociale. II do
mani che si invera in Cuba. 

LE ELEZIONI 

E LE DITTATURE 

La Repubblica socialista 
cubana non rientra, ovvia-
mente, nella domanda del 
lettore Martelli; e certo pe-
r6 che la sua esistenza agi-
sce in ogni angolo dell'Ame-
rica Latina come potente fat-
tore di « precipitazione » di 
ogni processo sociale e po
litico. 

La presenza statunitense 
nel subcontinente non e dun
que limitata al sostegno dei 
regimi reazionario-dittatoria-
li, bensi e estesa all'intera 
area e si sviluppa dalla sfe-
ra economica alia politica, 
dalla penetrazione ideologi-
ca all 'intervento militare in-

Marabini 
in Grecia 
nel 1897 

L 

Ha trorato giorni fa, cer:indo 
l itre fotografie, quella C'T: vi 
unisco. E' di Antelmo Marsbini, 
recchio compjgn© di imola e di-
ricaente del noitro partito, che 
mer) n«l 1948. Egli con-.batte 
con altri patriot! italiani in Gre
cia, centra i turchi, nel 1897. 
Nella foto, come Twdete, indossa 
la dhr iu garibaldina. 

He pensate che forse, in que
st* particolare memento in cui e 
important* settolineare il valore 
della selidariata internaiionale 
col pepele greco, la fotografia 
petsa interessare i lettori de 
« l-Unita ». 

Fraterni taluti. 

RITA MONTAGNANA 

(Torino) 

diretto (missuint e conslglle-
ri militari in alcuni Paesi, 
etc., etc.) e all'aggressione 
diretta. Nel 1961 contro Cu
ba. nel l'Jfifi contro Santo 
Domingo. 

L'Organizzazione degli Sta-
ti americani, l'OSA, e lo stru-
mento che unifica e garan-
tisce la « presenza» domi-
nante degli Stati Unit! sul 
subcontinente. 

Sarebbe cecita non coglie-
re le difference, a volte sfu-
mate. a volte tendenzialmen-
te antagonistiche perfino, e-
sistenti tra i vari regimi la-
tino-americani: tuttavia essi 
affondano le loro radici ne-
gli elementi teste sintetizza-
ti, sono tutti dipendenti dal-
I'imperialismo; mentre le 
« elezioni » di per se non co
st ituiscono un termine di mi-
sura della democraticita di 
un regime rispetto ad un al-
tro. I gorilla in Argentina, 
dnpo il colpo di Stato del 
giugno 1966, hanno liquida-
to il Parlamento, sciolto i 
partiti , rinviato sine die ogni 
possibility di esercizio del 
diritto elettorale. Analoga e 
la situazione in altri Paesi 
dominati da regimi militari 
o oligarchici. Ma vi sono dit-
tature che hanno mantenuto 
simulacri di istituzioni par-
lamentari e finzioni elettora-
li: in Brasile ad esempio si 
e votato dopo il colpo di 
Stato dell'aprile 1964 e anco-
ra si votera, nel quadro di 
una Costituzione che nega o 
condiziona tutte le liberta, 
di s tampa, d'associazione, 
etc., etc. 

Esemplare. in questo sen-
so. e il regime politico co-
lombiano. La Colombia e Re
pubblica presidenziale — co
me tutte le alt re del sub
continente — e le elezioni si 
tengono regolarmente dal 
1957. La Costituzione non 
vieta l'esistenza di altri par
titi. ma riconosce solo il par
tito liberate e il parti to con-
servatore e impone l'alter-
narsi dei medesimi. ogni 
quat tro anni. a tutti i livelli 
del potere, escludendo tale 
possibility per qualsiasi al-
tra formazione politica. 

In America Latina. Uru
guay e Cile sono oggi i soli 
Paesi dove lo Stato di dint-
to e una nozione pratica. 
tradotta in leggi ed entrata 
nel costume politico. Eppure 
in Uruguay il meccanismo 
della legge elettorale garan-
tisce a priori la vittoria di 
uno dei due partiti della 
« tradizione »: o il « partido 
bianco > o il i partido Co
lorado r>. 

Sostanzialmente, solo nel 
Cile le elezioni hanno il si-
gnificato c la portata ad es
se attribuite dal lettore Mar
telli. 

Naturalmente nei limit! 
della «democrazia borghe-
se ». le elezioni in quel Pae
se consentono possibilita di 
alternative reali (e tuttavia 
in Cile gli analfabeti. il 20-
25" . della popolazione. sono 
ancora esclusi dall'esercizio 
del dirit to elettorale). Ad ec-
cezione del Cile <* dellTJru-
guay. negli altri Paesi della 
America Latina i partiti co
munisti. i gruppi autentica-
mente socialist!, i movimen-
ti della sinistra rivoluziona-
n a sono o dichiarati fuori 
legge — quindi clandestini e 
perseguitati — oppure non 
riconosciuti dalla legge: tol-
lerati e semiclandestini in al
cuni periodi e circostanze, 
colpiti da misure di polizia 
in altri. 

Tale quadro sostanzialmen
te vale anche per l'organiz-
zarione sindacale. In Uniguay 
e Cile esistono centrali uni-
tarie dei lavoratori: in altri 
Paesi invece v'e il fraziona-
mento sindacale. con orga-
nizzazioni classiste minorita-
n e combattute e represse, 
organizzazioni « gialle n gui-
datc da gangsters o da a-
genti delle centrali norda-
moricane; in altri ancora, 
sindacati govemativi; in al
tri divieto di ogni organizza-
zione e attivita sindacale. La 
CLASC (confederazione Cri
st tana) h In polemica aper-

ta con l'AFL-CIO statuniten
se. e circondata dalla « dif-
fidenzsi» delle sfere ufficia-
li di alcuni Paesi, comples-
sivamente non ha grande 
forza. 

Un mare buio dunque: per-
che le isole del Cile e del-
l'Uruguay? 

La democrazia politica (cui 
fa riscontro in Cile la mi-
seria subumana di milioni di 
cittadini) in questi Paesi 
non e caduta dal cielo, e 
conseguenza ed espressione 
di processi storici comples-
si, nei quali ebbe ed ha spic-
co fondamentale la battaglia 
per la liberta combattuta dal 
proletariato, dal partito co-
munista, da altre forze rivo-
luzionarie. Battaglia contenu-
ta nella competizione eletto

rale? No. Combattimento du-
ro, intessuto di scioperi a-
sperrimi, di grandi agitazio-
ni popolan. di continua n-
cerca della saldatura tra a-
zione popolare e iniziativa 
parlamentarc. tra rivendica-
zione lmmediata e prospetti 
va socialista. tra interesst* 
nazionale e causa interna-
zionalista. Basti ncordare in 
propositi) le infinite lotte dei 
mmatori cileru o — per n-
manere nell'attualita — la 
combattiva mobilita/ione dei 
lavoratori e degli studenti di 
Montevideo contro la confe 
renza tnteramericanu dei 
president I. riuniti in stato di 
assedio a Punta del Este. An
che nei due Paesi dell'Ameri
ca Latina a democrazia poli
tica, dunque. la lotta delle 
forze rivolii7ionane e la lo
ro avan/ata non sono ridot 
te e affidate al puro moinen-
to elettorale. 

A parte le due eccezioni, 
nelle altre diciotto Repubbh-
<-he a regime militare o oli-
garchico (con o senza trave-
stunento elettoralet la guer
riglia e l'umca forma di lot
ta e. dove la guerriglia non 
e accesa, eio signifua che 
non esiste opposizione? 

In Argentina e Brasile — 
i Paesi che abbracciano il 
r>u'.i del territorio e il 40°u 
della popolazione del sub
continente — non e in cor-
so la guerriglia (ero in Bra
sile nelle settimane scor.se 
quando venne annunciata la 
cattlira nella sierra di Ca-
parao di un gruppo di guer-
riglieri. Una prima appari-
zione. per ora non una real
ta in at to) . Si dovrebbe con-
cludere che non sono mai 
esistite o sono scomparse le 
forze rivoluzionarie, la resi-
stenza e la lotta contro i due 
regimi gorilla, baluardi del
la reazione continentale e 
della dominazione yankee? 
Analogamente si dovrebbe 
concludere per altri Paesi 
dominati da dittature san-
guinarie. corrotte. mostruo-
se — Haiti o Nicaragua ad 
esempio — dove pure non e 
in corso la guerriglia? Evi-
dentemente no. Tra ostacoli 
e difficolta tremende, con 
errori a volta gravissimi com-
piuti, anche in questi Paesi 
le forze rivoluzionarie lavo-

rano, si organizzano, si bat
tono per promuovere la re-
-.lstenza popolare. 

Focolai guerriglieri di di-
versa ampiezza. eroici per le 
condizioni in cui operar.o, so
no accesi in CSuatemaia, Co 
lombia. Venezuela e da qual-
che settimana m Bolivia. 

Nel Venezuela — come e 
noto — si e aperta una do 
lorosa lacerazione nelle file 
del movnnento rivoluziona 
no . per la decisione di un 
gruppo partigiano di conti 
nuare la guerriglia. rifiutan 
do la modificazione della li
nea strategico-tattica decisa 
dal PCV e dalla maggioran 
/a del MIR. in conseguenza 
delle gravissime difficolta e 
dell'isolamento in cui era 
venuto a trovarsi il movi 
niento guerngliero ini/iato 
n e l 1 !><•>•_' ra. 

CONTRAPPOSIZIONE 

IMPROPONIBILE 

Negli altri Paesi prima ci-
tat: le forze della sinistra 
sono complessivamente uni
te nella partecipazione e so-
stegno alia guerriglia. Essa 
trae origine e alimento non 
solo dalla natura del regime 
contro cui e insorta. ma dal 
livello soggettivo del movi-
inento rivoluzionario, oltre-
che da mille altri fattori 
(tradizioni, ambiente natu-
rale. etc.. ecc.). Va detto che 
anche in questi Paesi la 
guerriglia e il momento piu 
avanzato, ma non il solo 
della battaglia delle forze 
di sinistra operant i nella 
clandest lmtii o nella semi-
clandestinitii- e guai se non 
lo fosse. 

Cosi si giunge all'ultima 
domanda del lettore Martel
li. Qual e la linea prevalen
te per I'avanzata delle for
ze democratiche in America 
Latina. la guerriglia armata 
a la lotta politica9 

Pare a me che la risposta 
possa cosi riassumersi: la 
contrapposizione non e pro-
ponibile, perche se la guer
riglia non fosse una forma, 
un « momento » della lotta 
politica, essa sarebbe sol-
tanto avventura, destinata 
alia degenerazione o alia 

sconfitta. Cos'e la guerriglia 
se non il ferro di lancia, la 
espressione suprema e piii 
consapevole di tutto un re-
troterra di aspirazioni, di 
initiative, di lotta di — masse 
svegliate. organizzate, «pre-
parate » incessantemente dal-
l'azione del partito o dei par
titi rivoluzionan — contro 
un nemico che nella pratica 
ad esse sbarra ogni altra 
strada al potere. al nnnova-
mento radicale della societa? 

Ferma restando l'impossi-
bilita a canonizzare e uni-
versalizzare quest a o quel
la esperienza. vorrei sotto-
lineare all'attenzione del let-
tore Martelli un documento 
di straordinaria lucidita. la 
mtervista rilasciata da Amil-
car Cahral, segretano gene-
rale del PAIGC, a Romano 
Ledda (vech « 1'Unita » del 
'M) aprile I I S . I , 

Mi snmbra non si possa 
predeterminare quale linea 
debba prevalere in America 
Latina. Le «Unee» non so
no ipotesi astratte; paralle-
le otrerte alia scelta, gratui-
ta ed alternativa delle for
ze rivoluzionarie. II proces-
so rivoluzionario dovunque, 
e pure un intreccio e un 
succedersi di forme diverse 
di lotta eonseguenti da mil
le fattori e, fondamentalmen-
te. dalla decisione delle for
ze che della rivolu/.ione so
no le protagoniste in ogni 
Paese latino - americano, se 
condo l loro legami con il 
popolo e con la realta. 

E non e'e giudizto. criti-
ca, sollecitazione dall'ester-
n(> che possa in qualsiasi 
forma sostituire la esnerien-
za — e la responsabilita — 
che autonomamente, all'in-
terno di ogni Paese, le for
ze rivoluzionarie hanno com-
piuto o debbono compiere. 

Credo che dinanzi a tali 
forze. che in America Lati
na combat tono o in condi
zioni di difficile « legalitii » 
o nella cospirazione o nella 
lotta armata. noi abbiamo 
soprattutto un compito: la 
solidarieta, in tutte le for
me ed a ogni livello, della 
nostra azione politica; la 
coordinazione con loro del
la nostra battaglia. 

RENATO SANDR1 

f confront! tra categorie e Paesi non dkono tutto 

Bene le ferie* ma 
i i 

Da anni si discute sulla ridu-

tione dell'orario di lavoro. Ma 

mi pare che in questa discus

sions si trascuri un aspetto che 

pure e essenziale: quelle delle 

ferie. Quale e la durata media 

delle ferie in Italia? E invece 

negli altri Paesi capitalistic!? 

Quali sono le conquiste dei la

voratori nei Paesi tocialisti in 

questo campo? 

WALTER RISTORI 

(Taranto) 

In Italia la durata minim; 
contrattuale delle ferie per 
gli operai deH'industria, del 
commercio, e c c , e di alme-
no 12 giorni lavorativi: i pe
riodi maggiori in relazione 
all'anzianita di lavoro mat li
ra t a dall'operaio nell'azienda 
arrivano fino a 18 giorni la
vorativi. 

UN DIRITTO 

IRR1NUNCIABILE 

Per gli impiegati deH'indu-
s t n a e del commercio invece 
il penodo minimo delle ferie 
fissato dai contratti e gene-
ralmente di 15 giorni; i pe
riodi maggion. sempre in re
lazione all'anzianita matura-
ta dagh impiegati, a m v a n o 
a 30 giorni. 

Per i lavoratori dei diver-
si settori dei servizi il pe
n o d o fenale degli operai e 
degli impiegati e pressoche 
uguale e va da un mmimo 
di 15 a 30 giorni. 

Nel pubbheo impiego sia 
il personale di molo che 
quello fuori molo, impiega
ti e salanati . usufruiscono 
di 30 giorni di fene annuaii 
come mmimo. 

II d in t to al godimento del 
le ferie e irnnunciabile; es-
so e sancito nei contratti e 
nell 'art. 36 della Costituzio
ne. 

Non possono essere consi-
derati giorni di fene quell! 
di assenza per malattia e in 
fortunio. ne i giorni di per-
messo e di hcenza per mo-
tivi s t raordinan o non. ne 
l periodi di sospensioni o n 
duzioni del lavoro. 

In questi ultimi anni l'i-
stituto delle fene non ha su-
blto variazioni contrattuali 
di rilievo, mentre importan-
ti passi avanti sono stati fat-
Li in direzione dell'obiettivo 

della riduzione dell'orario di 
lavoro a 40 ore settimanali. 
E" in relazione a cio che in 
alcuni casi il penodo delle 
ferie risulta aumentato at-
traverso accordi aziendali 
che prevedono di utilizzare 
parte delle riduzioni dell'o
rario di lavoro per prolun-
gare il periodo di ferie fino 
alia terza settimana. 

Per gli apprendisti, la du
rata delle fene e fissata dal
la legge del 1955 nella mi-
sura di 30 giorni per i gio-
vani dai 14 ai 16 anni e 20 
giorni per i giovani di eta 
superiore. 

L'epoca delle fene, come 
previsto dall'accordo inter-
confederale vigente, viene 
decisa dalle aziende d'accor-
do con le CI. Durante il pe
nodo feriale i lavoratori 
hanno diritto al trattamento 
economico che avrebbero 
percepito se avessero lavo-
rato. 

In numerosi casi i lavora 
tori sono nusciti a conqui-
siare con la contrattazione 
ruizionale o aziendale una m-
tera a parziale 14- mensilita, 
che in tutto o in parte vie 
ne corrisposta in coinciden-
/a delle lerie al fine di con
sent irne ai lavoratori il go
dimento anche m locahta di 
verse dalla loro abituale abi-
tazione. 

Come si vede, la situazio
ne in at to e molto differen-
ziata e complessa. Colpiscc 
certo il fatto che vi siano 
alcuni milioni di lavoraton. 
cperai in panicolare dellm-
dustna , che usufruiscono di 
periodi feriali troppo brevi. 
Y\ sono anche oltre un mi 
hone di lavoraton occupati 
nelle aziende artigiane ai 
quali il padronato non ap
plies il contratto del nspet-
tivo settore merceologico e 
cornsponde invece soltanto 
una settimana di fene. S o 
no. questi. lavoraton che 
snesso praticano orari di 48 
ere settimanali. Giustificata 
quindi. e del tutto valida. la 
linea rivendicativa dei sinda
cati di conquistare per tutti 
un minimo di ferie piu ele-
vato e di unificare. pur gra 
ctualmente, il t ia t tamento de
gli operai a quello degli im
piegati. 

In questo senso deve con-
siderarsi largamente positivo 
il progetto di legge recente-
mente presentato al Parla 
mento dal CNEL. Tale pro
getto. approvato dai rappre-
sentanti sindacali e dai da-

tori di lavoro, prevede tra 
l'altro la riduzione dell'ora
rio settimanale da 48 a 45 
ore al massimo e norme che 
affermano che in ogni caso 
la durata delle ferie non puo 
essere inferiore a tre setti
mane. 

E ' in questo contesto che 
vanno rilevate alcune ten-
denze in atto. Una riguarda 
la ricerca di un rapporto pit* 
equilibrato tra l'ulteriore ri
duzione settimanale dell'ora 
rio di lavoro e l'aumento del 
periodo fenale. Ancora, poi 
che il godimento delle ferie 
e fortemente concentrato nei 
mesi di luglio e agosto, si 
cercano soluzioni intese ad 
eflettuare il peritxlo feriale 
da maggio a settembre. al fi
ne di rendere tra Taltro me
no costoso e anche piii ef 
ficiente il sogsiomo nelle lo 
calita di cura, di nposo e 
ncreazione. Altra tendenza e 
quella di istituire due tempi 
fenali. uno estivo e l'altro 
mveniale. 

All'estero si nlevano pr«> 
fonde differenze da un Parse 
all 'altro. che discendono dal
le condizioni e dalle tradi
zioni earatteristiehe di ognu 
no di essi. Non e possibile 
auindi fare un raffrnnto va 
lido, mancando punti comu-
ni di riferimento al ricuar 
do. ad esemnio. delle twvsi-
bilita di godimento effettivo 
delle ferie o del livello e va 
lore delle retribuzioni nor-
mali (si sa che quelle dei 
lavoratori italiani sono een^ 
ralmente inferiori a quelle 
coiTisposte negli altri Pae^i 
industrializzatih deH'orario 
effettivo di lavoro annuo, err 

NEI PAESI 

CAPITALISTIC! 

Cio premesso. qualche da 
*o generale sulla situazione 
m at to e sulle tendenze che 
avanzano nei Paesi capitali-
stici europei industrializzati. 
pu6 dare una idea della real 
ta. I-a durata delle fene e 
di 12 giorni in Austria e Spa 
gna. Tre settimane come mi
nimo feriale sono state ot-
tenute in Germania. Finlan 
dia. Danimarca e Belgio. In 
Inghilterra il minimo feria 
le e di 14 giorni, con periodi 
superiori fino a 30 giorni a 
seconda deU'anzianita. 

Le tenderize rhe avanzano 
nei Paesi europei. in parti-
colare in quelli gia industna-
lizzati che hanno il pieno im
piego della manodopera mi-

rano a realizzare un minimo 
di durata delle ferie per tut
ti non inferiore a 4 settima
ne. Questo risultato e stato 
gia ottenuto prima con la 
contrattazione collettiva e do
po con una legge dai lavo
ra ton francesi. l quali peral-
t ro usufruiscono di consi-
stenti riduzioni ferroviane 
per recarsi nelle zone di sog-
giorno presceite. 

NEI PAESI 

SOCIALIST! 

Altra tendenza che si ma-
nifesta nei Paesi europei e 
quella di conquistare con la 
lotta consistenti indennita fe
riali. poiche non e possibi
le fare vernmente le vacanze 
con la retnbuzione nonnale . 
Anche qui nsultati che c<>-
minciano ad assumere larghe 
dimension! sont> stati otte 
nuti dai lavoratori francesi 
e anche di altri Paesi. 

Owiamente. a n c h e per 
quanto riguarda la situazio 
ne dei Paesi socialisti man 
cano term»ni di confront o va-
lidi. Va tenuto conto che in 
questi Paesi I sindacati nan 
no la gestione dolle staziom 
chmatiche e di nposo nelle 
quali I lavoratori possono 
soggiornare con i fnmihan 
in una vastissnna gamma di 
possibilita e a prezzi ridot-
tissimi. In riferimento a que 
ste condizioni. qualche esem 
pio sulla durata delle fene-
nellUnione Sovietica. dove 
recentemer.te e stata istitui 
ta la settimana corta per tut
ti <40 ore settimanali). il 
minimo feriale e di 12 gior
ni lavorativi. che salgono a 
19 dopo tre anni di lavoro. 
Penodi mageion. che vanno 
da 6 a 24 giorni m piu per 
un totale di 39 giorni. ven-
gono usufnuti dai lavoratori 
occupati nei settori produi 
tivi il o n lavoro presen-
'a carattere di nocivita 
o gravosita. Periodi fir.o ai 
30 giorni ed oltre sono pre-
\nsti in relazione all'anziani
ta e per c e n e categone. 

In Cecoslovacchia il conge-
do feriale e di 3 settimane 
dopo 5 anni di anzianita a 
partire dal 18" anno. Alio 
stesso periodo fenale hanno 
d in t to i giovani di eta infe-
nore ai 18 anni e i lavora
tori che indipendentemente 
dall'anzianita di lavoro ab-
biar.o compiuto i 50 anni di 
eta. Gli apprendisti usufrui
scono di un mese di ferie; 
gli apprendisti minatori di 
5 settimane. 

EUC.EXIO GLID1 

Gli «economici» delta settimana 

II libro fugge 
dalFedicola? 

Esce questa settimana. do
po tre mesi di silenzio, il n 
34 della collana « I Record » 
di Mondadori; ma non e tan-
to del titolo in particulate che 
voghamo parlare qui (si trat-
ta di un assai discutibile sag 
gio del giornalista del «Cor-
n e r e » Alberto C'avallari sul
la pianificazione economica 
nei van Paesi europei ocii 
dentali, L'Europa sit misura. 
L. :'..il)». quanto proprio della 
lunga battuta d'arresto subita 
dalia collana. che incommcia 
vamo a pensare fosse ormiu 
deiinitivamente scomparsa. co 
me tante consoielle prima in 
bella mostra nelle edicole. 1 
« Record » sono una collana 
molto contraddittona, ma per 
certi aspetti interessunte, in 
quanto costituiscono il tenta 
tivo piu coerente di offruc 
quindicmalmente opere di sag 
gistica stonca o attuale. al 
largando notevolmente la cer 
chia degli mteressi ilei let 
ton; il limite (l 'abbiamo gia 
notato) era dato linora dalla 
impostazione uleologicii della 
collana, concepita secondo la 
mentalitii di « Epoca »: vane-
ta urn superficialita d'niteies 
si, indinzzo filoamencano e 
talvolta rea/ ionano negli ar 
gomenti piu scottanti itipico 
il volumetto sul Vietnam •. 
Per questo e'e da sperare che 
la ripresa delle pubbhca/ioni 
non significhi soltanto un n 
torno alia nonnale periodici-
ta ma anche una maggior se-
rieta e spregiudicate/.za nella 
scelta: e questo che possia-
ni(i dedurre dalla ns tampa 
delle opere autobiografiche di 
Nenni iTucvutnu l'H2i e di 
Caleffi i.S'i fa presto a dire 
tame)'! 

E che certi errori tli scel
ta si paghino presto o tardi 
c dimostrato da un crescente 
rallentamento e sfoltimento 
delle collane destmate alle 
edicole. che negli ultimissitm 
mesi hanno avuto una nuova 
riduzione. C'e anzi un fatto 
sintomatico sul quale vale la 
pena di nflettere: certo colla
ne. che pur cercano di soprav-
vivere. sono diventate ormai 
introvabili nelle edicole nor-
mali e M vedono soltanto nel
le edicole-hbrena situate nei 
centri cittadini. Sarebbe trop
po semplice attribuire tutto 
cio a un difet'.o di distribu-
zione (una distribu/ione che 
ha funzionato egregiarnente 
nei mesi del « boom » del ta-
scabile periodico); ed e per 
questo che ci sembra di tro-
vare qui una conferma del di-
scorso che stiamo insistente-
mente ripetendo da due an
ni: se gli editori non tengo
no conto delle esigenze del 
pubblico, se sottovalutano le 
sue capacita critiche, per im-
porre dall'aito una produzio-
ne a scatola chiusa, presto o 
tardi il pubblico risponde ne-
gativamente. E gli edicolanti 
preferisconr) non avere nem-
meno il fastidio di esporre 
una serie di libri destinati im-
mancabilmente a ritornare nei 
magazzini delle rose. 

ZAZIE E RIFIFI 

Dopo tanto dilagare di nar-
rativa, le collane di questo ti-
po che abbiano mantenuto la 
loro regolanta si sono ormai 
ridotte a due: gli <c Oscar » di 
Mondadori e i « Gar/anti per 
tutti »; la prima continua con 
il suo programma vario, nel 
quale si notano frequenti a-
perture verso opere della piii 
recente narrativa opportuna-
mente ristampate e nproposte 
a un largo pubblico; nell'altra, 
a romanzi di tin certo mteres-
se si alternano sempre piu 
frequentemente opere di faci
le evasione, che talvolta si 
confondono con la vasta tra-
dizionale produzione di « giai-
li » e di romanzi del « brivi 
do » e della violenza. 

Dopo il romanzo di Ke-
rouac, del quale a suo tempo 
ahbiamo parlato. sono ii'-citi 
negli «Oscar». sempre al prez-
zo di 350 lire l'uno. altri quat
tro Utolr Qnen^au. Zizic nel 
jnctro. Santucci, II xelocifc 
TO; P Buck. Cielo tine.se: Van 
der Meersch. I.'tmpronta del 
Dm Fra questi consigliamo 
in panicolare. per quanti an
cora non lo cono^ces^ero. Za-
zie nel rietro uscito in pri
ma edizione presto Emaudl. 
e da apprezzare anche per 
1' intellmente traduzione di 
Franco Fortini. che ha assol-
to degnamente il compito in-
grato di rendere in itahano 
le acrobazie hnsuistiche. Ie 
espressioni gergah. gli lmpa-
sti grafici e fonetic: d e l l o n 
gmalc. 

Nella collana di Garzanti in 
vece. dopo Riiiti di Le Breton 
e Randicra biama a Cetalo 
ma di Marcello Ventun <una 
discreta letiura la prima, una 
opera mteressante anche per 
la ncostruzione s tonca la se
conda • e comparso Lo spre-
tato di Le Boterf e un altro 
Ian Fleming. II prezzo e m-
vanato- 350 lire. 

FILOSOFIA E STORIA 
Le due collane eeonomiche 

deU'editore Laterza manten-
gono sempre la scelta dei ti 
toll a un alto hvello cultura-
Ie. diventar.do ur.o stnimer.io 
di pnm'ordir.e per studenti 
universiian. con una certa 
prevalenza per le opere n-
guardanti la s tona della filo-
sofia. Un fatto importante e 
senza duobio la ns tampa del
la traduzione di Benedetto 
Croce deWEnciclopedia delle 
saeme ftlosotiche di Hegel 
«2 volumi. L. 1 800 >. della qua
le era gia apparsa una scelta 
nella « Piccola biblioteca filo-
sofica»: un'iniziativa che si 
affianca a quella di Emaudi. 
che tempo fa ha ns tampato 
VEstctica Un altro classico 
nella « Pbf ». un'ampia scelta 
di Dram dell'EmjJio di Rous
seau. curata da Aldo Visalber-
ghi »L. 600); accanto a que
sto una raccolta di saggi di 

Di G.W F. Hegel ( a sinistra) viene ristampata l'« Enciclopedia delle 

scicnie (ilosofiche » nella traduzione di Benedetto Croce ( a d e s t r a ) . 

Giovanni Vailuti col titolo 11 
metodo della Ulosofia Sagai 
di entwa del hnguaggio. cu-
tata da Fenuccio Rossi-Lan-
di <L 6IMH. 

Fra le varie opere s toruhe 
uscite nelle ultiine settimane, 
segnaliamo ora la Storia del
la liussui sotto Pictro il Gran 
de di Voltaire, tradotta e ben 
presentata da Roberta Ferra-

la nella i-ollaua » I classici )>er 
tutti » tli Avan/im e Torraea 
< L. !t(M)». un'opera nella quale 
si ricono-.ee 1'impronta della 
iiiiina stonogiafia laica pio-
puunata da Voltane. die s| 
londo su un ncco materials 
fl'aicluvio pervenutogli da Pie-
tniburgo e da altre parti, su 
sua espressa richiesta 

r. o. 

f ucuiiZ4> Hete 
HOTEL ADRIATICO - BELLARIA 
A 50 METRI DAL MARE - AMPIO GIARDINO - GARAGE - CAMERE 

SENZA E CON SERVIZI PRIVATI. INTERPELLATECI. TEL 44 125 

RICCIONE 
HOTEL ALFA-TAO 

Nuovinimo. In zona tr jnqoil l* e cen-
trale non lonljno dal mare. Buon 
trattamento. Autopjrco. Peniione 
completa in camere con lervizi pri-
vali ed acqua calda e fredda. Prci-
zo locciale ptr il mste di giugno 
L. 2000. Interpellateci anche per lu
glio ed agoito. 

RIVAZZURRA/RIMINI 
PENSIONE LARIANA 

VIA BERGAMO. 9 - TEL 30 3-10 Vi-
cina mare Cimere acqua calda fred
da • cucina rontagnola Baita L 
1400 Interpellateci 

R I C C I O N E 
PENSIONE GIAVOLUCCI 

V I A FERRARIS, 1 

Giugno-tettembre 1.400; dall ' l al 
10-7 L. 1.700. d a l l l l - 7 al 20-7 lire 
1.900; dal 21-7 al 20-8 L. 2 200; dal 
21-8 al 30-8 L. 1 700 tutto compreto 
100 m. mare • geitione propria. 

PRENOTATEV1 > 

RIMINI/VISERBA 
HOTEL VASCO 

TELEFONO 38 5 1 6 

Sul mare. Modcrno, comforli, atcen-
fare. Tutte camere doccla" - halconi 
viita mare. Ottimo trattamento. Bat-
ia 1900 • Luglio 2500 tutto compre
to. Interpellateci. 

RICCIOiXE 
PENSIONE CORTINA 

TEL. 42 734. Vicina mare - moder-
na - tranquilla con tutti i comforts 
moderni. Cucina genuina Batta tta-
gione L. 1500 - Alia interpellateci. 

YISERBA/RIMINI 
PENSIONE FIRENZE 

TEL. 33 227. Sul mare, camere bal-
coni, cucina romagnola Batta 1.600 
Luglio 2 000 tutto compreto Alta in
terpellateci 

RICCIONE 
PENSIONE PIGALLE 

VIALE GOLDONI, 19 • Tel 42 361. 
Vicina mare - ottimo trattamento 
menu a tcelta - batta 1 600 • alta 
interpellateci - cabine proprie. 

IGEA MARINA/RIMINI 
VILLA ARGENTINA 

Potizione tranquilla. Moderna Trat 
tamento genuino Autopjrco. Giugno-
tettembre 1 500 - Dal!'l al 10 7 
L. 1 700 - Dal 10 7 al 20 8 L 2 500 

RIMINI 
HOTEL RECORD 
TEL. 21 305 Direttamente mare Nuo
va cottruzione Camere con tervizi 
compteti Telefeno. Balconi Atcen-
tere. Bar. Batta L 2000 2200 tutto 
compreto Alta interpellateci. 

S. MAURO MARE/RIMINI 
Pensione VILLA TERESA 
Moderna e ronfortevole, cu:ina cata-
linga, trattamento panicolare, auto
pjrco PREZZI MOOICI. 

K E L L A R I A 
PENSIONE TASSINARI 

VIA PASCOLI. 30 Potizione tranquil
la, ambiente famitiare, cucina genui 
na Dal 15 6 al 30 6 L 1 600 tutto 
compreto Camera con bagno 1 800 

R I M I N I 
P E N S I O N E VA.ION 

TEL. 24 413 . VIA LEARDI. Nuova 
cottruzione vicina mare - Camere 
con 'tenza tervizi pnvati • balconi 
ottimo trattamento - Batta 1400-1600 
Alta interpellateci Direzione propria 

RIM I M 
VILLA RANIERI 

VIA DELLE ROSE Vicina mare - am
biente familiare - Batta 1500 - Lu
glio 1900 - Agoito 2400 tutto com
preto Gtardino Direzione propria. 

IIELLARIA 
PENSIONE AL PARCO 

TELEFONO 44 320 
20 metri mare Giardino - auto
pjrco - cucina catalinga Giugno-
tettembre 1600 . Luglio 2000 - Ago
ito 2500 tutto compreto 

RIM I \ I 
Vit to alloggio Giovagnoli 
PASCARELLA. 33 - TEL 50 105. 
Ambiente familiare • accoglie-:te, 
giardino, gestione proprietario - Bas
se 1500 . Alta 2000 2200 tutto com-
preso. 

ItELLARIA 
PENSIONE GINEVRA 

Potizione tranquilla - moderna - ot
timo trattamento - autoparco Dire-
Ziore propria Giugno - settembre 
1600 1800 Dopo il 30 8 L 2000 
3300 tutto compreto 

BELLARIA 
VILLA CORALLO 

VIA ADRIATICO, ZS 
A 50 metri mare. Cucina scelta 
Cabine mare. Bass* stagione 1400 
Alta stagion* 1800 

R I M I \ I 
PENSIONS TANIA 

VIA PIETRO RIMINI . 3 • Te' 34 334 
Vicinittima mare, trattamento fami
liare, cucina romacmola Basse sta-
gione 1 500 Alta interpellateci G«-
stisn* propria 

BELLARIA 
VILLA GLORIA 

VIA MONTENERO. 33 
Posizione tranquilla - vicina al ma 
re Cucina genuine Giugnc-settem-
bre 1500 • Luglio 1900 Tutto com
preto 

RIMINI/RIVAZZURRA 
VILLA STELLINA 

VIA GALVANI, 26 - TEL. 30 914 
Vicina mart. Camera balconi. Giar
dino Cucina genuina. Autoparco. 
Basse slagione e settembre L. 1300 
Luglio 1800 • Agosto 3000 tutto 
compreto. 

Misano Adriatico/Foiii 
PENSIONE BELFIORE 

V.A PO. 7 
Vicinittima mare - Camere con 'ten
za servizi privati - Baste 1300/ ISM. 
Alta interpellateci. 

RiVAZZURRA/RIMINI 
Pensione « DA GNASSI >» 
VIA BATTELLI, 7 - TEL. 30 685 

Vicina mar* . camere con e sent* 
tervizi . cucina casalinga - balconi 
giardino . percheggio Basse ttagio-
ne 1600 Alta interpellateci. DIRE
ZIONE PROPRIETARIO. 

A \. A S S1 O 
PENSIONE PRINCIPE 

Centrale. Ottimo tratta
mento. Prezzi modici. To-
Won a re n. 40.028. 
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