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INTERV1STA CON TRENTIN 

SEGRETARIO BELLA FIOM 

IL DIRITTO 
D'ASSEMBLE A 

Con Bruno Trenlin, scgre-
lario gr.nerale della KIOM, 
discutiamo su uno dei pro
blem! piu scottanti ed at-
Uiali del momento sindaea-
lc; il diritto deH'assemblea 
in fabbrica c il riconosei-
mento del sindacato, o me-
tjlio della sezione sindacale 
aziendale, come «agentc 
contralluale ». 

Comincio con una « pro-
voca/ione ». f'hiedo a| se-
grotariu della FIOM se pen* 
sa veramenle che attorno ad 
una parola d'ordine almeno 
apparentemente un po' sin-
golare. come « Vogliamo la 
assembles in fabbrica •, sia 
possibile mobililare e por-
tarc a!>d lotla milioni di la-
voratori. Aggiungo che in 
certc frangle del movimento 
operaio e sopratlutto in ccr-
te forze del Movimento stu-
dentesco questa inizialiva 
della CGIL e delle altre or-
ganizzDzioni c stata interpre-
tata come una « mossa > di 
sapore « democraticistico » c 
" concilialivo », C'IOD niente 
affatto di rottura col padro-
nato. Insisto perch6 parli in 
particolare dei contenuti che 
una simile rivendicazione, 
gia sperimentala positiva-
mente in alcune aziende, de-
ve nece.ssariamente avere 
per evitaie che rimanga una 
pura c scmplice enunciazio-
ne dl principi. 

Resistenza 
eloquente 

Bruno Trentin risponde 
partendo dalla seconda par
te delle domande. Afferma 
subilo, con franchezza, che 
le accuse di «democratic!-
smo > o di tatticismo vanno 
respinte, ma sottolinea che 
< non deve essere ignorata 
la preoccupazione che sta 
dietro a quoste deformazio-
n i » . «U diritto d'assemblea, 
come tutte le conquiste sin-
dacali, anche le piu avanza-
tc, — prosegue — pu5 tra-
slormarsi in un fatto forma-
le. K' gia acenduto, del rc-
sto, in passato che in alcuno 
fabbriche dove era stato 
conquistata la possibility dl 
parlare ai lavoratori l'as-
semblea sia servitn a ben po-
co per quanto riguarda la 
parteclpazione di base alia 
elaborazione delle rivendica-
zioni e alia gestione delle 
lotte •. «II pericolo esiste, 
dunque, ammette francamen-
te Trentin. Ma esiste anche 
la possibility, se non voglia-
mo ancora dire ccrtezza, 
che venga evitato. In ogni 
caso il contenuto che noi 
diamo e che molli lavorato
ri danno all'obiettivo della 
assemblea — e la recente 
conferenza nazionale della 
FIOM io ha confermato — 
non ha nulla a che vedere 
con un ossequlo tormale al
ia democrazia: h un conte
nuto che vorrci definire di 
parteclpazione e nello stcs-
so tempo di putero nella 
fabbrica. Del resto i padro
ni lo sanno bene. La loro 
resistenza e eloquente. 

Se il diritto di assemblea 
si salda atrettamente alia 
elaborazione di base degli 
obiettivi rivendicalivi e al-
I'articolazione della presen-
za sindacale nella fabbrica 
(comitati di reparto), esso 
diventa, quando i lavoratori 
lo esercitano, una reale con-
quista di poterc. Infatli, co
me cliceva giustamente Sche-
da alia conferenza di Sesto 
San Giovanni, se manca la 
"parteclpazione di base anche 
] "poteri" conquistati dal 
sindacato e i relativi slru-
menti. di intervento possono 

• rapidainento deteriorarsi e 
persino trasformarsi in vei-
coli dl burocrallzzazione e 
di integrazione del sinda
cato ». 

A queslo punto il segre-
tario generale della FIOM si 
ricltiama alio stato del mo
vimento, alia grande carica 
dl combattivita che si spri-
giona in qucste settimane 
dal lavoratori, alia tensione 
che si riscontra fra i metal-
meccanici che sono la cate-
goria piu numerosa. Affer
ma ch? dalla base viene una 
forte spinla alia parteclpa
zione efl'cttiva alia vita del 
sindacato, alia delcrminazio-
ne delle scelto di fondo, al
ia direzione in prima per
sona delle iniziative e delle 
lotte. « Esiste — dice — una 
forte critica al residui di bu-
roci'atismo, una volonta dl 
affermare, attraverso una 
maggiore democrazia sinda-
cpilc, nuovi contenuti riven-
dicativi e nuovc forme di 
a/,ione. I-'obiettivo che i la
voratori perseguono infattl 
non e la trattativa ma l'ac-
cordo, o meglio i contenuti, 
le conquiste sancile dall'ac-
cordo. Se si ticne conto di 
qucsto — aggiunge — 6 
chiaro che lo strumento del-
rassemblea in fabbrica di* 
venta un fatto politico-sin-
dacalc di grande rilcvanza, 
tin elemento earatlerizzantc 

della demoeri-zia sindacale 
che inlendianv> connuistare. 
Nello stesso tempo il diritto 
di assemblea segna ovunque 
si afferma, uno spostamento 
reale del rapporti di potcre, 
diventa quindi un colpo al-
l'autoritarismo padronale ». 

Interrompo con un inciso 
volutamente « aggressivo »: 
credo che si pob«a dire in 
sostanza che i lavoratori non 
vogiiono e non devono de
legare ai dingenti del .sin
dacato la dr.termina/ione 
delle proprie rivendicazioni. 
« Giusto, risponde Trpmtin. 
E l'assemblea di fabbric.1, da 
queslo punto di vista, e il 
mezzo a mio parere piu ef-
ficace per partccipare di-
rettamente alio scelte del 
sindacato. L'assemblea i ioe 
interviene per determinare c 
per sorreggerc 1'azione so-
prattutto quando si tratta di 
iniziative di fondo sui eon-

1 tenuti e sui metodi ». Si 
tratta comunque di trova-
re un equihbrio fra la par
teclpazione dei lavoratori c 
le decisioni operative degli 
organism! dirigenti dei sin-
dacati; « i quali — dice 
Bruno Trenlin — non devo
no ricevere mandati in bian
co, ma vincolanti, e devono 
tuttavia muovcrsi, in qucsto 
ambito, con una certa auto-
nomia e scioltez/a >. 

Cosi il scgretario della 
FIOM spiega come pu6 es
sere valida c mobilitante la 
parola d'ordine che abbia-
mo scritto come in un car-
tello (« Vogliamo l'assem-
blen di fabbrica • ) . II pro-
blcma non 6 formaie ma so-
stanziale: i lavoratori sono 
i primi a saperlo quando 
pongono con forza qucsto 
obiettivo. La mobilitazione 
di milioni dl opcrai, la lotta 
si possono fare se la richie-
sta dell'assemblea in fabbri
ca come diritto da istituzio-
nalizzare, oltrech6 nalural-
rnente da escrcitare con as-
soluta libertfi, non si isola 
ma si coliega strettamente 
ai contenuti delle battaglie 
rivendicative e ad un sostan-
ziale rinnovamento dei me
todi di direzione del sinda
cato e delle sue stcsse strut-
ture organizzative. La FIOM 
e gll altrj sindacati melal-
meccanici hanno al riguar-
do una espcrienza ormai ab-
bastanza vasta e indubbia-
mente interessante. A par
te il fatto clie 1'azione sin
dacale durante le ocoupa-
zioni (Siemens dell'Aquila, 
Ferriere di Bari, ecc.) ne-
gli ultimi tempi 6 stata 
sempre diretta c realizzata 
attraverso l'assemblea per-
manente delle maestranze, 
« 11 diritto di r iunire i la
voratori all 'interno delle 
fabbriche nel corso delle 
lotte — prosegue il compa-
gno Trentin — e gia sta
to esercitalo con succcsso 
in numerose aziende: alia 
ttalsider di Bagnoli, all'Al-
fa Romeo, alia Philips e al
ia Triplex di Milano, alia 
Sava alluminio di Porto 
Marghera, alle Fonderie San 
Giorgio Pra e all'OARN di 
Genova. In queste fabbri
che non e stato conquistato 
un accordo. L'assemblea dei 
lavoratori 6 stata imposta ai 
padroni, nci fatti, con 1'azio
ne sindacale. 

In altre aziende per6, in 
diverse altre aziende, 1'as-

st-mblea c stata non solo 
conquistala con la lotta, ma 
successivamente ottenuta co
me diritto riconosciuto, con-
tratlato, inscrito negli ac
cord! ». Qui Trentin cita fra 
gll altri gli esempl dcl-
l'F.SPi di Palermo (settc 
fabbriche), dell'Alfa Romeo, 
OCREN, Dalmlnc, Aerfer, 
FMI-Mecfond, SAFOG, Ignis 
e Olivetti di Napoli, dell'Al-
fn Ttomeo di Milano, del-
I'Oscar Sinigaglia (assem-
bice di reparto) e della FIT 
di Genova, di tin gruppo di 
fabbriche di Lecco (Tubet-
tificio Limire, Eurofond, Fri-
Keric, Star) delle aziende 
Gam, Beltrami, Roncussi, 
Rasetti, Romualdi e Carloni 
di Ravenna, dell'Emilfond di 
Reggio Kmi 1 ia. 

• Ma e'e qualcosa d'altro, 
gli chiedo, che vl fa guar-
dare con un certo ottimi-
smo all'avvenire? ». Mi ae-
corgo di aver tocrato una 
corda sensibile. Kisponde 
prccisnndo anzitutto che i 
sindacalisti non devono es
sere oltimisti, ma « solo rca-
listi .. Pni spiega che la ri-
cbiesta del diritto di assem
blea si coliega anche a quel
le per il controllo nei re-
parti delle condizioni am-
bientali, per i delegati di re-
parlo e di Unea nelle lavora-
zioni a catena, per 1'aumen-
to del permessi ai dirigenti 
sindacali di azienda e «*. per 
il loro diritto di movimen
to all 'interno della faUn-i-
ca ». Su queste richicsto, 
ehc gia si sono tradotte nel
la conquista dei primi signi-
fiealivi nsultati , i sindacati 
sono tutti d'accordo. < La 
FIM-CISL — rileva — in al-
cuni documenti congressua-
li (Milano) ha proposto co
me noi della FIOM l'isti-
tuzione rii comitati sindaca
li unitari. L'ultima riunione 
del Comitato centrale della 
UILM ha assunto su quest! 
stessl temi posizloni di gran
de intercsse>. 

Democrazia 
diretta 

II discorso cade inline sui 
senso generale della riven-
dicazione di cui stiamo par-
lando. 11 lavoialori — os-
serva il segretario della 
FIOM-CGIL — sentono che 
con l'assemblea si supera il 
limite della democrazia con-
sultiva e di ratifica, si arri* 
va a una forma di democra
zia diretta inlesa come par
teclpazione alle scelte poli-
tiche del sindacato che nel 
passato venivano delegate di 
fatto, e in via piu o meno 
permancnte, agli organismi 
dirigenti ». II diritto di as
semblea in fabbrica peral-
tro non e solo una forma di 
« buon governo sindacale », 
come afferma Trentin, ma 
una conquista di fondo che, 
garantendo ai lavoratori la 
partecipazione attiva e de
t e r m i n a t e alle decisioni del 
sindacato, < ha una sua in-
cidenza diretta e immedia-
ta non solo sui rapporti sin
dacali nella fabbrica ma evi-
dentemente anche sui piano 
politico e sociale gent ale ». 

Sirio Sebastianelli 

Sostituita la valvola mitralica alia moglie 
di un operaio della «Olivetti» di Pozzuoli 

E tornata da Mosca 
cuore rimesso 

La giovane donna soffriva per una malformazione cardiaca - Una sottoscrizione 
degli operai della fabbrica napoletana • Cinque mesi ospite del «sanatorium » 
della capitale sovietica - Ha ritrovato il vigore e la i'reschezza di un tempo 

I celt mi I ronrano ad aggredlre gll stuilentl a Santa Maria 
Maggiore, Per !a prima volta, almeno a Roma, calcano in testa 
I nuovl elmettl con una speclale vislefra che, dlcono, reslste al 
colpl, alle sassate. Cosi adesso oltre a manganelll, bastonl, cate-
nelle, idrantl e bombe lacrimogene i celerinl hanno a dtsposl-
zlone anche I nuovi elmeiti. Oitro naluralmcnte alle arm! da 
fuoco dl cui, ancora, dopo Avola, vengono dotati 

Incontro a Colle Val d'Elsa fra pubblico, autori ed attori 

IPARLAUN'ALTRA TV 
Le testimonianze tiei protagonist! della vita quotidiana della Rai-Tv e le proposte dell'Arci-Arta per 
una legge di riforma tlell'ente • La prima di una serie di assemhlee che si svoigeranno in tutto il paese 

COLLE VAL D'E., dlcembre. 
dicembrc 

L'attrlce parla dell'obbligo 
di essere bello; di non avere 
volti comuni, come (juelh del
ta genie seduta dinanzl al vi
deo: parla della tortura dei 
«tlranLi » che tolgono la ru-
ghe per dare ai volti delle di
ve o divetta un liscto caratte-
ie disumano; spiega che in 
tv non si possono esprimere 
ne gioia ne dolori troppo in-
tensi: e si e coslantemente 
mortKicati e ci vuole molto 
cornggio per conservare la vo-
glla di far l'attore, per non 
cedeie n questo razzlsmo 
ideologlco. Irisomma, eccocl 
qua con 11 nostro volto di la
voratori, come vol che ci guar-
date e ci ascoltate. Nemmeno 
noi vogliamo questa tv. 

E pilmn deli'atLrice ha par-
lato un altro protagontsla le-
levlslvo: uno dl quelli tl cul 
nome ctt solito sfuggc al pub
blico distratto. Un auLore dl 
copiont, uno sceneggiatore fra 
t piu appiczzati. Ha raccon-
tftto come si Ca nd esseic co-
strettt a scrivere in vm certo 
modo; quunte fatiche e batta
glie per salvare una battuta, 
una impostazione cultuiale, 
una ricerca artlstica. Raccon-
ta la slorln del nmiesrlallo 
dei cnrublinori che i dlngen-
U, ad ognl cobto, vugliono hel

lo e spirituale... la tv dietro 
le quinte. E ntil grande loca
le dl Colle Val d'Elsa (una 
cittadina di poco piu di tre-
dirimlla abitnntl: oltre dneini-
la televisor! utficialmente in 
funzione) il pubblico ascollu 
sbigottito. Parla un'altra tv. 
Una tv insolila, diversa da 
quelln contro la quale si ap-
punlano le critiche dl ogni 
giorno. Una tv con la quale 
e possibile collaborare per 
una battaglla eomune. 

Questo aspetto inedito o 11 
frutto di una azione in cor
so da mesi e che qui, a Colle, 
ha trnvato it primo punto di 
incontro ufficiale e colletlivo 
con gll utenti. II prlmo dl 
una imminente lunga serie di 
incoiuri. Organlzzata da un 
periodico locale (II Baluardo) 
In dlscussione vede rlunitt rap-
presentanti dell'Arcl, della Sal 
(la Sloeleta autori Italian!), 
deU'Arlt (i regisil televi.slv!) 
In sala e il pubblico di ogni 
giorno: operai e dirigenti po
litic! dl ogni paitito, studentl 
e prell, donne e anziani la-
voraiorl. 

A guidare la discussione so 
no lo sceneggiatore Luclo 
Mnndara, l'attrlce Annabelln 
Cerliani, il prof. Mcrli, l'av-
vocato Arnone della Sai, Car-
lo Piiglturini dell'Arcl. II te-

ma e quello della riforma del
la Itai-Tv: una riforma da con-
dursi intorno al nuovo proget-
to di legge cul da mesi lavo-
rano, in Uitto Italia, numero-
si uomini pohtict e di cultu-
ra uniti intorno all'Arci ed 
all'Arta. 

Si pu6 cambiare la Rai-Tv? 
Come si deve cambiarla? Car
lo Pagliarini, dell'Arci, lilu-
stra gli schcml pnn ?ipall del 
progetto dl legge distac-
co dall'esecutlvo; paitecipazio-
ne alia direzione sia de-
glf utenti che dei lavoratori 
detl'ente; un nomitato dei pro-
gramml rnppresentat'vo di tut
te le tone politiche e cullura-
11 del pnese Fuori dagti sclie-
mi della lotta politica di ver-
tice, la Rai-Tv pub essere cam-
biata tnvitando nH'azlone J'in-
tero corpo degli utenti e quati-
tl vl svolgono attivita pro
fess! on ale. 

Per far questo bisogna ini-
ziare una discussione in tutto 
11 paese, portare in Parla-
tuento un progetto di legge di 
tiiiziativn popolare: un proget
to che i lavoratori llullniil 
abbiano davvero diseusso ed 
elaborato, imparando a nco-
noscere la Uai-Tv non come 
un niostro intoccabilo ed 
r-itraneo, benst come un ser-
vizio pubblico cut tutti ban-

no diritto e sui quale tutti 
possono inteivenire. 

A Colle d'Elsa, il seme ini-
ziale di questo confronto nuo
vo e stuto gettato su terre-
no lertlle. Quando terminano 
le testimonianze, la discussio
ne che ne segue rlvela fer-
menti utill, anche se contrnd-
dittorl. St va nvanti fino a 
mezzanottc, citando onisodi, 
avanzando una accusa piu pro-
cisa, chiedendo chiarlmenti. 
Non manca nemmeno chi ten 
ta una dilesa e viene so-
prallatto dalle proteste e da 
nuove proposte di lotta. Le 
testimonialize del protagonist! 
della vita quotidiana della tv 
hanno aperto, o ribadlto, nuo
vi oii/./.onti. Le indicazionl 
che scaturiscono dal progetto 
di legge in elaborazione tro-
vano immediata adesiane. 

E siamo appena al primo 
Incontro. L'Arcl, l'Arta, gll at-
tori, gll autori hanno Inten. 
zione di incontrarsi ancora: 
col pubblico innanzi tutto. « IV 
conoscendoci — dice lo sce
neggiatore Mandarii — che 
possinnio lavorare meglio, per 
noi e per vol». Qunnta HIU 
Rtu Tv, I'incontro di C'olie p>»-
trebbe veramente costituiie 
il momento initiate di uno 
scontro risolutivo. 

Dario Natolr 

Dalla nostra redazione 
N\POU, 20 

\<V lornala a cisn per Na-
tale, la sua casa di vico Paz-
zanollo, nella vetchia Napoli, 
la giovane mofilu* di un ope
raio della Olivetti oporata al 
cuore ncU'istituti) sperimen-
tale Petrovski di Mosca. K' 
tnrnatn completamentc guari-
ta, come mai avicbhe potuto 
immaemaro in (|uesti stessi 
Riorni di festa deH'anno scor-
so, che por lei erano stall 
giorni di grande sconforlo. di 
flispor.-l7ione• avwa da poco 
lasoatn Tospedalo delle « Mo 
line tie s di Torino, dove avc 
va rinunziato a sotloporsi al-
ropern7ione, terrorizznta dal
la moite •— dopo 1'intervonto 
chirurgica — di ben tre pa 
zienli su cinque, afTclti dalla 
sua stessa mairormazione 
cardiaca, insufficienza della 
valvola mitralica. 

La sporanza era ritornala 
— per Rita Vigorilo — sono 
quest'estate. Una timida spo
ranza, di cui ci parlo il ma-
rito. Giovanni, quando il ca
so ce lo fece inconlrare il 111) 
hicbo in un modcnio alborgo 
dell'Ai'bat. a Mosca, dietro il 
ministcro degli estcri. Dal 
Natalc del '07 erano successe 
molte cose. Aveva parlalo 
del suo dramma fam-liare 
con 1 compagni di lavoro: 
aveva delto di aver saputo 
che nell'URSS sua moglie po-
leva essere oporata con suc
ccsso (gliene avevano acccn-
nalo qunlcosn anche a Tori
no), ma non era in grado dl 
affrontare le spese. Fu un 
compagno di Barra, anche 
lui operaio specializzalo alia 
Olivetti, il compagno Napoli, 
a prendere l'iniziativa. 

Fu inviata una lettera al-
1'ambasciata dell'URSS, che 
chiese la documentazione 
cnmpleta. 

II 2fi maggio arrivd la co-
municazionc: Rita Vigorito 
poteva andare in URSS per 
sottoporsi aU'intervcnto, sen-
za dover spendere una lira. 
I compagni di lavoro del ma-
rito fecero una sottoscrizione 
per consentire anche a lui di 
recarsi a Mosca: misero in-
siemo duecentomila lire; l'am-
ministrazione dell'Olivetti gli 
fece un prestito di mezzo mi-
Hone da scontare sulle ccnto-
mila lire monsili di salario. 
Lc pratiche burocratiche fu-
rono piii lunghe del previslo; 
ma flnalmente il M luglio Ri
ta e Giovanni Vigorito pote-
rono partire. In trono: la gio
vane donna prefer! cosi; vo-
leva andare verso la salvez-
za senza correre altri rischi; 
in acreo non aveva mai viag-
gialo. 

Appena a Mosca, Uila ven
ue ricoveraUi in un t sanato
rium a, un ospodale, ove ri-
masc due mesi, tutto il pc-
riodo necessario alia prepa-
razione, accuratissima, per 
1'intervento. Durante queslo 
tempo le venne anche prati-
cala 1'asportazione delle ton-
sille, che erano la causa dei 
reumatismi che I'afNiggeva-
no tin da bambina e che ave
vano probabilmentc rovinato 
anohc il suo cuore. 

Il 2 ottobre l'opora/.ione nel-
l'istituto Petrovski: il profes
sor Soloviov inncsto una val
vola mitralica di plastica nl 
posto di quelln che ormai non 
le conscntiva piu di viverc. 
L'intervcnto dur6 quaranla 
minuti. La convalescenza Ri
ta Vigorito 1'ha trascorsa in 
un altro i sanatorium », il Pi-
ridielkino, a 30 cbilometri dal 
ccntro di Mosca. 

4 Facevamo lunghe passog-
ginte, ballavamo, ci diverli-
\ iimo », racconta menlre pre-
)).ira il pran/o |>er i due llgli. 
RaiTaelo di il anni, e Anna 
di 7, che sono appena tornati 
dalla scuola. «Insomnia ci 
preparavamo a lornare alia 
vila uormnle, alia vita di tut
ti i giorni D. 

La vita di tutti i giorni. per 
una donna come Rita Vigori-
lo, d un po' dixersa: la mai-
lina dove alzarsi alio sei. pcr-
clie a qucH'ora il marito esre 
da casa per arrivare a Poz
zuoli all'ora di eulrala in fab 
brica; ;wi de\'e preparare l 
figli per la scuola; poj le far 
ce-ndo di casn: |K)i la cola/io-
ne JXT i bambini; pni i] pran-
7a per il marito che torna hi 
sera, mai prima delle settc, 
le sette e mezzo. K dcnre ve-
di'i.scla sempre da sola, sal
vo un po' d"aiuto che le puo 

Rita Vigorito 

dare la suocera che abita 11 
vicino e qualcbe paronle. 

Da sola doveva vederscla 
anche prima, quando il male 
la faceva sorfrirc, aflannaic. 
la faceva sentire sempre 
stanca, spesso incapace di 
roggersi in piodi, e non pa-
reva che avesse apjiena 28 
anni nonostanle i flgli grandi-

cclli c diL'ei anni di malri-
monio. 

Ora o lutla un'altra cosa 
ha riguail.ignato ~ dlcono 
cuiclli che la conoscono — la 
frcschi'/./.a di una rnga'/zina c 
racconn con pacaie//a la 
sua cspenenza di cinque me
si trascorsi a Mosca. (lell'af-
fotlo dal quale e stala circon-
clata c della perfelta oigauiz-
z.izione deirashinlciiza sanita 
ria in UUSS.... « Ponsate che 
le infermicre mi pcliinavano, 
anche, e mi davano da man-
giare, si occupavano coslan-
temente della mi a persona; 
ma — badato — lo facovano 
con tutte le pazicnti; con me 
e'era ^olo fpialcosa di parti 
colare: volevano parlare del 
le nostre canzoni, del nostro 
paese, di Napoli, e mi hanno 
prepaialo piu volte gli spa
ghetti... ». 

S'interiompc; un'amica, ve-
nula a farle visila, deve an-
darsene e non trova lo scial-
le; Rita lo ccrea e glie'.o nv 
volge intorno al capo; fa i 
suoi mov'imenli con natura-
lozza; nessuno imniagmerob 
be che il battilo del suo cuo 
re viene dalle oscillazioni di 
una piccolissima sfcra dontro 
un minuscolo cilindro di pla
stica inscrito nel suo petto 

Gift che le 6 accadulo in 
questi cinque mesi (una cate
na di solidarietn cominciala 
nella fabbrica di Pozzuoli e 
arrivata lino alia capitale so
vietica) non e servito, insom
nia, sollanto a guarirle il cuo
re; 6 servito anche a darle 
una flducia nuova, una cari
ca vilale sorprendentc. K per 
tornare a casa, quando lc 
hanno proposto di lasciar ix r̂-
dere il trcno, 6 salita senza 
csitazione sui grosso /!iu.sci» 
che 1'ha portatn in quallro 
ore da Mosca a Roma. 

Ennio Simeone 

fondato da Eligio Perucca 
diret to da Federico Fillppi 

con la collaborazione di 200 eminenti speclal ist i . 

II linguaggio dei tecnici dell ' industria e dei r lcercatori 
scientific'!, dell'officina e della scuola, analizzato e or-
d lnato nel DIZIONARIO D'USO deH'ingecjnere maderno . 

Un repertorio alfobetico che abbraccia I'intera spec ia -
lizzazione pol i tecnica: dai campi tradizionali dell ' tnge-
gneria meccanica , civile.elet trotecnica, ai recent! indi-
rizzi urbanist ico, elet tronico, spaziale, nucleare . 

• 9 VOLUMI • 20.000 VOCABOLI • 15.000 ESEMPl PRATlCl HI 
schoml, illuslrnzionl e formule, a disposlzlone (Icll'lnijcguero di fab
brica, del dlrigenlc.det progoltlsta,dello stiulcntee dello studfoso, 

Vol. 1° (A-DA): PacjlneXX-976 con 1R54 Ulustrazloni noi testo o 1 
tavola fuorl testo L. 25.000 
Gll altri voluml sono in preparaztone. 

COM.ODISSIME RATE M E N S I H 

UTET • CORSO HAFFAELLO 28 -10125 TORINO 
I'tego Iniml nvnto In vhfono, if ma linpegno J a parlc rilla, I opuscolo lllualr.i-
liva tiol DIZIONARIO Dl INGEGNEH1A. 

nomo lyoonon io , k , . * « . . . . . . . . . 

IndlrlHo , - > t > 
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ZANICHELL! 
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Colhno « Montague » 

C A R L O MAURI 

A N T A R T I D E 
Splcmlidamcnle illuslralo, 
con fologriific a colori c in 
bianco c ncro, i! il frullo dcl-
I'ullhna spedizione di Carlo 
Maun al Polo Sud. 
pp. 170 L. 7.800 

Colkiia « Saw Zaiilchelli» 
E. GAGLIARDO 
L'AUTOMAZIONE 
DELL'INTELLIGENZA 
nel niondo del ccrvelli elct-
lionici. 
pp. 156 L. 1.700 

P. VALESIO 
STRUTTURE DELLA 
ALLITTERAZIONE 
gramnnuica, relonca c lc!. 
klorc vcrbaic. 
pp. 416 L. 4.000 

I. ASIMOV 
BREVE STORIA 
DELLA CHIMICA 
iniroduziono alle idee della 
chinuca 
pp. 216 L. 2.000 

M. CECCARELLI 
UNA BETULLA 
PER LA PIO 
appunti per inscgnarc la MSICQ 
(o per tentarc di dimenti-
carla). 
pp. 148 L. 1.600 

Colleina « Lettnrc storiche » 

GLI INGLESI 
IN INDIA 
o cura di Martin D. Lewis 
Quali sono stati i risullali 
di due secoli dt dominazione 
britanmca in India? 
pp. 208 L. 1.000 

LA RIVOLUZIONE 
AMERICANA 
a cura di Nicola Matteucci 
Una discussione sullo origin) 
c la natura della rivoluziono 
da cui nacquero gli Stall 
Uniti d'America. 
pp. 136 L. 700 

IL NAZISMO 
a cura di Bnzo Collolti 
Caraucristicho, Ideologic, a-
6pclti politic! cd cconomici, 
radicl interne cd Internazio-
nati del fenomeno nazista. 
pp, 170 L. 900 

Coltona « Sctenza per t glo-
vaitl» 

K. M. SWEZEY 
ESPERIMENTI 
PER UN ANNO 
76 divertenti espcrimentl che 
offrono ai ragazzi lc risposle 
ad alcuni fra i piu atluali pro
blem! della scienza. 
pp. 136 L. 2.500 

E. UBELL - A. STRONG 
IL MONDO 
DELLE FORZE 
Le pit) Important! leggl della 
meccanica spicgatc ai ragazzi 
In modo diverlcntc. 
pp. 64 L. 1.800 

Raccolle dl artlcoll del 
(< Scientific American » 

L'EVOLUZIONE E 
LA SPECIE UMANA 
10 articoli di notissimi bio-
logi, sui piii discussi problo-
mi dcll'evoluzionc dcll 'uonia 
pp. 128 L. 2.600 

Dhlonarl 

M. MANZONI 
DIZIONARIO 
Dl G E O L O G I A 
il primo dizionario ilaliano 
di gcologia; 2700 voci col 
corrispondente mglese c ap-
pendice di rifcrimento in-
glese-italiano. 

I pp. 248 L. 4.500 

G. RAGAZZINI 
I DIZIONARIO 

INGLESE-ITALIANO 
I ITALIANO-INGLESE 
J Oltre 100.000 voci, I piu n> 
. ccnti neologism), o una ric-
I chissima frascologin ne fan-
! no un dizionario niodcrno e 
i complcto 
; p r 1896 U 7.400 
i 

I Scrittorl lalinl 

| S A N T ' A G O S T I N O 
| LE C O N F E S S I O N I 
I testo latino, con traduziono 
I in italiano a frame, di una 
I dei classic) piii noli della cul-

tura occidenlale. 
pp. 1052 L. 9.800 
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