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Sui temi economic!, politici e ideali svolti nelle tre relazioni all'Eliseo 

H dibattito al Convegno 
sul capitalismo in Italia 

Progrommozione democratica, questione meridionale, rap porta tra lotto, rivendivativa e lotta politico negli interventi 
di l)i Pasquantonio, Foa, Peggio, Cominotti, Ghiozzi, Parloto, M tinted t SIH'SSO, Chiaromonte, Itarea, I) a two, Magri 

l e u al leatro Eliseo di 
Roma, u proseguito il di
battito sulle tendenze del 
capitalismo italiano upei-
to con le relazioni di Pe-
tt'iiti e Vitello, di Bruno 
Trent in e di Giorgio Amen-
dola. Nel pomeriggio di ve-
neuli nella prima fa.se del-
la discussione, avevano 
parlutn Di Pasquantonio. 
Foa, Cominotti e Peggio. 
Ieri si sono alternati alia 
tribuna Ghioz/i, Valentino 
Pnrlato, Adalberto Mi-
nucci, Huggeio Spe^so. 
liuioeppe Chiaromonte, Lu
ciano Barca, Camillo Da
neo, Lucio Magii. Nella 
Aala dell'Eli.seo erano pie-
M'nti, tra gli altri, il pro-
lessor Pasquale Saraceno, 
il prof. Novacca, il prof. 
U'Angelo e Ton. Giolitti. 

IA> spa/io limitato non ci 
cousente di fornire, come 
pine .sarebbe utile e neccv-
*ano data la unpottan/a 
della discussione, un ia^-
guaglio ampio dei discoisi 
pionunciati. L'obbligo di 
*intetizzare ci induce a 
*>eiisarci subito con i letto-
: 1 e, in primo luogo, con 
I protagonist! del dibattito. 
Cominciamo dagli inter
venti svolti venerdl pome
riggio. Dopo che Di Pa
squantonio, autore di due 
comunicazioni presentate 
al convegno — una sui 
gruppi elettrici, l'altra sul 
capitalismo di Stato —, a-
veva sottolineato l'esigen-
/a di adeguare la nostra 
iniziativa e i nostri obic-t-
tivi alia fase nuova co-
gliendo le prospettive e le 
conttaddizioni nuove che 
lo stesso progresso tecno-
logico genera in una eco-
nomia dominata dai mono-
poll. Vittorio Foa ha pro-
nunciato un discorso cui si 
sono sovente riferiti per 
con sen tire o dissent ire 
molti dei successivi oratori 
di ieri e di oggi. 

Secondo Foa l'espansio-
ne cui siamo di fronte, e 
che e caratterizzata da due 
elementi, la rapidita e l'al-
to livello tecnologico, ha 
determinato un processo di 
proletarizzazione e ha ac-
centuato il carattere di su-
bordinazione della forza 
lavoro al meccanismo di 
sfruttamento capitalistico. 
La contraddizione fonda-
inentale capitale-lavoro si 
e aggravata facendosi pre-
minente. Tutto cio e rile-
vante per la politica di al-
leanze della classe operaia 
*.• richiede una giusta va-
lutazione dclle contraddi-
zioni vecchie che perman-
gono. Di fronte all'avvia-
niento di una politica di 
programmazione capitali-
stica quale oggi ci ei pre-
senta e che mira a integra-
re la classe operaia nel si-
stema, il movimento ope
raio deve presentare una 
politica alternativa di pro
grammazione. La quale 
per eseere tale devc salda-
ic la lotta rivendicativa 
con la lotta al livello del
le s trut ture, con la co-
i-cienza che con le conqui-
ste di obiettivi ottenute 35-
sieme ad altre forze non 
*i attenua ma si acutizza 
la lotta per il superamen-
to della contraddizioni ca
pitale-lavoro. 

L'azione dei partiti ope-
lai deve percio calarsi nel
la fabbrica per cercare e 
ai tnare qui la forza e la 
unita per questa proepetti-
va. Cio e necessario anche 
per il sindacato, per l'ef-
licacia e il successo della 
Mia lotta autonoma 

Cominotti affronta il te
nia delle conseguenze eco-
nomsche e sociali dell'al-
terato equil ibno tra lnve-
.-tnnenti nel settore della 
produzione e quello della 
d:sinbuzione (nascita di 
imprese di grandixiima di
mension© e effetti suJIa 
classc sociale dei ceti le-
gati a! settore arretrato 
della distribuzionc, procc.%-
to di proletarizzazione di 
quecUi ceti) e sottnlinea la 
neces^ita di un intervento 
del movimento opcraio in 
questo processo esaltando 
il ruolo della coopero-
z:onc 

Eugenic Peggio affronta 
uno dei temi centrali del 
dibatt i to: il problcma del
la programmazione econo
mics, che per c v e r e demo
cratica deve porsi obietti
vi democratici. Cio signi-
tica che si deve giungerc 
.< modificare profonda-
mente l 'attuale processo di 
accumulazione: migliorare 
le condiz.oni di vita dei !a-
\ oratori, eliminando la di-
>occupazione. proccdere ad 
mvestimenti nel Mezz»>-
ciorno lovesciando I'nttua* 
le tenden/a i! orocres^n r> 

aggravarsi d e 1 divano 
Nord-Sud. deciso incre-
mento degli investimenti 
in agricoltura per supera-
re 1'attuale arretratezza 
economico-sociale. Di qui 
la necessita di colpire il 
potere dei grandi gruppi 
monopolistici, la liquida-
zione della rendita foi\-
diaria sull 'attivita agricola 
e MiU'a-ssetto dei grandi 
agglomerati urbani. Di 
fondatneutale impot tan/a 
oltre all'iiii/iativa degli 
enti locali e la creazione 
di nuovi stiumenti di de-
mocrazia di base. Al n -
guardo le conferenze co-
nuinali rappresentano ma 
un interessante esperimen-
to nel settore agricolo. Nel 
campo industriale un pii-

mo passo puo intravedersi 
nell'a/ione diretta ad otte* 
nere, anzitutto, nelle im-
prese a partecipazione sta-
tale, con.sulta/ioni tra le 
direzioni e il complesi.o 
delle maestranze. Con lo 
sviluppo di nuove forme 
di democrazia e sviluppo 
dei controlli politici sugli 
organiumi del eapitalisino 
di Stato da parte delle isti-
tuzioni rappresenta t i v e 
centrali e periferiche si 
deve poi contrastare la 
tendenza del capitalismo 
ili Stato a svuotare la fun-
zione dei traili/ionali isti-
tuti democratici. 

Ghiozzi, che ha esami-
nato i processi di espansio-
ne nel settore di trasfor-
mazione dei prodotti agri-

coli, o stato il primo ora-
tore della mattinata di 
ieri. Subito dopo ha pieso 
la parola Valentino Par-
lato ciie ha aU'rontato la 
questione del Mezzogiorno. 
Parlato ha negato che la 
recente politica della bor-
ghesia nel Sud possa esse-
le deiinita come politica di 
svolta. Tia le scelte del 
passato e quelle odierne vi 
e continuita: ieri essa si so-
stan/.iava neglt invi^ti-
menti per le infrastruttu-
ie. ogm gli mvestimenti 
passano alia ciea/ione dei 
poli di sviluppo. Ma la su-
bordiniuione vlel Sud al 
Nord rimaue. La (itie^tioue 
meridionale manticne la 
Mia autonomia. Tuttavia 
essa non si pone put m ter-

lTn nspctto della platoe dcll'EIIsro nel rorso del Conveftno dc ll'lstltuto Gramscl 

La f unzione nazionale 
della classe operaia 

Dalla prima giornata di 
discussione giu il conre-
gno suite tenderize del ca
pitalismo si caratteriz:a co
me un momenta di incontro 
c di controllo tra le varie 
ricerche condottc attraver-
so studi indiuidiHiH e di 
gruppo sul tema. I contri-
buti che sono venuti dalle 
relazioni e dalla vent inn 
di comunicazioni presenta
te costituiscono per gli ora
tori cite si succcdono alia 
tribuna un pwnto di par-
lenza e danno, in primo 
luogo, tm respiro amino ai 
lavori. Naluralmcnte an
che questo, come altri con-
vegni di studio del genere, 
corrc il rischio di disper-
dersi in una sorta di mi' 
sccllanea di analisi e do-
cumentazioni, o tn una pre-
valcnza di problcmi di mc-
todo su quelli di merito. 
Kon si puo pcro affermarc 
rhv, al suo stato attnale, 
il dibattito soggiaccia a ta
le pcricolo. Si deve in vo
ce notarc come, sc alcune 
que5tioni (ad escmpio un 
hilnncio cntico dell'azione 
del jxissato. uno svilujjpo 
depli spunti tcorici affer-
fi. il rnpporfo coi problcmi 
tnfernnrionnlt) restano an-
cora tn ombra, nonostantc 
lo sforro fattn dai relatori 
perche emergessero, altri 
temi invece hnnno avuto 
una trattaztone nntrrolc. 
Anzi. ma si e intrecciato 
un dialogti die consente di 
coglierc il filo conduttore 
della elaborazione rag-
giunta. 

L'tnteressantc intcrcen-
to del compagnn Viftorto 
Foa ha avttto. ad esempio, 
il mento di sollecare alcuni 
problcmi sia di intcrpreta-
zione degli dementi ten-
denziali piii nnori drlln 
realta economica prcsente 
sia deU'orirntamento del 
movimento operaio dtrumzi 
rid r.«*t E* il caso del )e-
nomcn'i di prnl?tari;;a;\<*-
ne cresccnte con il rag-
giungimentn della < fase 
malum * del capitalismo 
italiano c qutndi dell'cmer-
gere sempre piu nrtfo c tn 
primo pinno della controd-
dizior.e fondnmentale del 
$i*tcma: quella tra capi
tate e lr.virro Di qui Vac 
cento potto da Foa sulla 
necessita di tin rnpporfo 
niioro da ncercarr tra gli 
mlercssi c le lotte speci-
f;chr detln cia<*c njirrnin e 

Vinteresse generate di svi
luppo democratico c socia-
lista del paese. In altri ter
mini Foa, ha sollevuto il 
problcma del rapporto tra 
azione del sindacafo e azio-
ne. politica, delln dimensio-
nc politica che devc rag-
giungersi prima di tutto 
nella fabbrica, nonche del
le alleanzc della classe 
operaia da ritrovare pro-
prio su questo tcrreno p'tii 
avanzato di lotta tra lavo
ro salariato e sfruttamen
to cupitalistico. 

It discorso di Foa lia 
avuto come intcrlocutori 
dirctti quelli dei comjw-
gnl Peggio, Minucci, Chia
romonte e Barca, ciascuno 
dei quali ha cercato di por-
tare altri elementi di n-
flessione sulle tendenze pin 
inieressanli del momenta 
e di accentrare il dibattito 
sulle funztoni nazmnult 
della lotta operaia e sulln 
stretto legame che interror-
re tra obiettivo democrati
co r obtettiro socialista, rt-
collegandosi cost anche al-
Vispirazione fondnmentale 
delta relatione di Giorgio 
Amendolu. 

Minucci, soltolmcando hi 
tendenza alia « unita orpn-
nica > del proletanato, 
quale emerge dall'impetiio-
so srtlnppo industriale «/r 
Torino nell'ulltmo deeen-
nio, ha insittito sul tutto 
che ancora di piu cio CM-
pc una presenzd eyemouc 
delta classe oj>eraia in tut-
ta Varea delta vita civile. 
Peggio, in un intervento 
che ha toccato numcrosi 
punti, tia sostenuto die 
attraversa le nuove forme 
di democrazia di base e at-
trarerso lo sviluppo dei 
controlli politici SUQH or-
pantsmi del capitalismo di 
Stato si pu6 contrastare la 
ina tendenza a svuotare dt 
ogni valore le funztoni dei 
rradirtonalt ixfirnti demo-
cratici e al contempo si 
puo trovarc un collcga-
mento reale tra la lotta di 
fabbrica e Vespansionc de
gli i.ttitufi e delle forme 
di vita locale, e una al-
leanza con inferrssi di ce
ti non proletari. Coll'inter-
vento di Gerardo Chiaro
monte, poi. e halznto in 
primo piano il tema della 
questione meridionale, co
me questione rtorica c na-
zionale. Chiaromonte, ri-
frrendo«» direttarncntc nl-

Vintcrvcnto di Foa. ltd in-
sisfifo sul fatto die e la 
contraddizione profonda 
insita nell'incapacitd del 
capitalismo italiano di da
re una soluzione alia que
stione meridionale, a dare 
un confentito particolarv 
alia stessa contraddizione 
tnvoro-cnpitale. L'alterna-
tiva mcridionatistica al do-
minio dei monopo/i viene 
cosi concepita come atter-
nai'tva di tutto il movimen
to operaio quando esso tin 
ben chiaro davanti a so 
il fatto che In soluzione 
delta questione meridio
nale e un problcma rferi-
s'tro della propria avan-
zata. 

Luciano liarca a sua val
la, ha svilupptito il tenia 
del « sistema piii largo pos-
stbile di autonomic », col 
quale il movimento ope
raio si conlrapiyone quali-
tativamente al disegno ge
nerate dell'avver.'.ariit dt 
clnstc. Percio egli ha in-
sistita sul concetto che il 
mmnento politico non e so-
lit una proicztone dei pro
blcmi car pone la lotta Mn-
dacale ma lia una sua au
tonomia ben jirccira che 
va difesa e che deve co-
slituire la base JMT una 
strategia complcssiva 

Se il dibattito si e finorn 
— c ci nferiamo alia se-
duta di venerdi pftmenggio 
e di ieri mattina — von-
crntrafo su (incsli putifi, 
non vanno passati sotta 
silcnzio neppurc qtiegli svi-
luppi portati da molri in
terventi sui temi delle re
lazioni di Pcsenti-Vttclla 
e di liruno Trentin. sia per 
qitanto concerne i problcmi 
dell'agncollura. sia per 
quanta concerne i probtcmt 
del reddito e ddla sua di
stribuzionc fdi Pasquan
tonio, Cominotti, Spesso. 
Daneo) sia. infine, a pra-
posita dell'ideologia neo-
capitalistica *mcdiata> dai 
movimento cattoltco f A/ri-
pri/ . 

In generale. poi, va sol-
toltneato Valto livello cul-
turale raggiunto dalla di-
scu.«*ione che cotfituiscc 
la premessa migliore per 
giungerc a quella unita fit 
giudizio e a quelle indica-
ziom per I'arionr clir sono 
gli scopi prcmtncnri del 
con regno. 

p. «. 

mini g ie / / i di i.ipm.i vio-
lenta delle l.cche/ze del 
Sud da parte ih-lle giatnii 
industnc del Noul Da una 
subordinazione .-tatua M 
p.is^a ad una .-ubordina-
i'lone dinumic.i Si pone 
per noi il probleiua: quale 
.sviluppo diveiMi Mveini.-
cluanio? tjuali .^elte. nella 
individua/ione ii>'t;!i obiet
tivi e nella ini/iativa opr 
iiamo? Nel iisjnmdeie .1 
que^te dt>mande ilobbiamo 
tener p ioen t i i pencoli in 
cm si puo nu'oi ieie alloi -
che accettiamo di ,s\ iltippa-
le la nostra iniziativa al-
rintetno dei poli di f-\ 1 hip
po per la moililliMzione, 
per eseinpio, ilev:lt un ln i ' -
/i dei c(>nsorzi 

Minucci, che h i picM-r-
talo ion I'go I \ \ c h oh, una 
ci>imin:ca/ione MI * (*on-i-
deia/ioni e lpoU'M Millc 
tendenze di s\ .hippo e MII-
le contuiddi/iom della i.i-
zionalizzazione :r.onnpoh-
^tl(•a a Torino ». ha >ott«>h-
neato come il co:it'a»lo d. 
fondo tra il soi e.eie ili mio-
\ i valoi i .sociali o la lot o 
negazione da p.iilc il«-i 1110-
nojioli faccia si che le lot
te operaio tendano ad a--
suinere oggi, p u che in 
passato, un ci>nti-nuto cho 
collega gli obiettivi .speci
fic! di classe a quelli piu 
generali di una tra.-loi mn-
zione democratica del pae-
M\ co.si come iiMiIta e\ i-
dente. ad eseinpio, dnl 
nuovo lappoito tia lotta 
operaia e lotta per una tt-
fonna demociatica della 
scuola. Cio spiega perche 
assume preminenza per In 
clause o|)praia il pioblema 
di un nuovo M.-.(ema ili 
qualillcazione La negazio
ne dei valori sociali da par
te de monopolio determi-
na. anche tia la maggio-
ranza dei tecnu i di a/ien-
da. tia i profe.sMonisti del
la scuola, tra medici, urbn-
nisti. archltetti, ncercatori 
scientiflci, una connapevole 
libellione al si.stenia mono-
polistico. Da cio escc con-
fermata la giustezza della 
strategia della « via italia-
na al sociali.smo ». 

Huggero Spe.s.so ha af-
frontato il problcma del 
rapporto tin accumulazao-
ne e Kiilan in Italia. Tra 
aumento dei salati e della 
occupazione da una parte e 
massimizza/ione del reddi
to lordo ed intensilicazioue 
degli investunenti, dall'al-
tra. non esiste contraddi
zione. ma itientita. Per cui 
un compito fondamentale 
del movimento operaio ita
liano testa quello <li un 
aumento r-alariale acconi-
pagnato d.> un migliora-
mento dei t.pi delle .strut
ture e dei 11pi deH'occupa-
zione. II nn.'.lioramento .s(>-
stanziale della condi/ione 
salaiiale puo esseie otte-
nuto .senza driver intaccaie 
i saggi di arcumulazione 
(e quindi le.spingendo ogni 
forma larv.ita o palese ili 
blocro salaiiale). Tutto cm 
sia per ragioni ogget tne (e 
tra questo e la tensone sul 
morcato d«-! lavoro), s:a 
per la cie.-tonte consape-
volezza dell'a/ione demi1-
cratica |)er una politica di 
riforme di struttiira che 
porra MI l«;n?i totalmonto 
nuove il problema dell'ac-
cumiilaziotie ste.s>a 

Chiaromo'ite ha i,le\a-
to come !'e")ansione capi-
tahstica abb'.i aggrav.nto la 
ipiestione n oridionale. run 
non peich.e — conie .-.ostw-
ne f„T .Malf i — le cl;is.;i do
minan t non abbiano e.ipu-
t<> appiofit' i'o del i mira-
colo > per ' olvere il pro
blcma. in.i i errhe non b.i-
?\:i * ra/ior di/zare »• i to 
c he or-rorrc •• far avanzare 
una a!!r-rria? va moridion.i-
li.stica a.la jr-lit-ra dei mo-
iiii|K»ii e de 1'overni D'al-
tr.i parte lo sfrutta'nento 
delle grand1 Industrie de! 
Nord su! Su ! non e venuto 
mono: ba>ti citare il feno-
meno dellV nigrazione II 
fatto e che l'aumento degli 
investiment: nel Slid non 
puo, di per <c, risolvere !.i 
questione fr'che e<\?i siano 
Mibordinati .il meccanismo 
monopolist!, o. Cio che <>i-
corio e una programmazio
ne democratica nazionale 
che stabiliec.i invct.timent. 
tali d.\ (errnare IVmica -
z:one e risolvere il prohle-
ma dell*orr:ipa7ione 

I nuovi nidirizzi che !•• 
classi domrianti attuano 
nel Sud nrh.iedono attenta 
analisi e an. ho il rinnova-
mentn dot r.o^tr: ob'ettiv" 
e doi nivtn strumenti d, 
azione Non vi r duhbio 
che la hattnglia merulion.i-
h.stica deve trcvare punti 
di forza nr i nuclei opprai 
nuo\ i Ma L"I.TI a non \er, r 

couto di tutto l'arco delle 
contiaddiztoni, di quelle 
nuovo e di quelle vecchie. 
Poiehe e la contraddizione 
storica della questione nie-
ndionale a dar contenuto 
paiticolare a tutte le altre, 
tinche a quella capitale-la-
voio Si richiede, cioe, una 
coscien/a sempre piu chia-
1a della futizione nazionale 
della clause operaia non so
lo pei scontlggere nella 
fahbiica il poteto monopo-
h.stico ma in tutti i punti 
ove tale potere t»i esercita. 
Percio In questione meri
dionale e. in forme nuo
ve, ancora e seiupie la con-
ti add 1/lone 1 on damen tale 
del sistenia monopolistico. 

Luciano liarca dotinisee 
giu.st.i la afleiniazione per 
la quale l'alternativa al 
monopolio .si attua con la 
loiitinua/.ioiie, lo .sviluppo, 
a livello politico, della lot
ta i ivondicativ a. V. al li-
tuiaido e A.\ condivtdoie 
cio die Foa ha detto, cos I 
ioaie -.ono da .sottnlmcaic 
le ilebole//e del niovinien-
to .segnalate dalla lelazio-
ne di Ameudola Tuttavia 
non M puo non e.spiuneie 
i iserva quando, eome Foa 
ha fatto, il movunento poli
tico viene visto come mora 
pioieziouo del momento n-
vendicativo. Un discoiso 
rigoroso impone di affor
ma ie che dobbiatuo certo 
aiuoiaici alia contraddi
zione capitale-lavoio (qui 
deve, anzi, e^.ser inisurata 
la validita deH'azione) ma 
dobbianio anche sapor par
tite dalle lotto rivendtcati-
ve delle fabbriche per af-
frontaie, aU'esterno, lo 
sfruttamento che il siste
ma ha acctimulato nella 
.societa. L qui si innesta il 
pioblema delle scelte della 
classe opeiaia a favore di 
un .sistema di autonomic 
MI cui la piogrammazioue 
economica democratica de
ve fondarsi: autonomia, in 
pi uno luogo, della valuta-
ziono del costo del lavoro. 
Questo e un punto irrinun-
ciabile sul quale non puo 
estierci compromesso di 
sorta. E* su cpiesto terreno 
dell'autonomia del momen
to rivendicativo sindacale 
che oggi si battono le con-
cezioni neocnpitnlistielie e 
la progiammazioue che si 
pone come fine l'ulteriore 
osaltazione del profitto ca
pitalistico. E* questa la 
condi/ione perche l'operaio 
non pen.si .solo cio che la 
progtainmaz.ione gli dice 
di pensare. ma esprima 1 
contoniiti nuovi che la 
classe opeiaia va affer-
mando. 

Accanto a questa, va af-
fermata I'autonomia del 
momento politico (e Barca 
lia detto di condivideie le 
propose omotce <titU'iiitei-
vento di Chiaromonte) e. 
anche. il momento dell'au
tonomia della eultura e 
della M-uola. in parttcolare 
per r .s t iu/ ione profcssio-
n.i l i ' 

Dopo B.ue.. gli ii It un i 
due interventi della matti
nata sono .stati .svolti da 
Camillo Daneo e Lucio ,M;i-
gn. II primo h.i compiuto 
una attenta analisi del pro
blema della redditivtta nel 
.settoie agricolo dunostran-
d". con un'ampia docu-
mentazione. come I'azien-
d.i rapital:*tica .iccrciC.i 
sempie piu i Mioi reddit: 
i anche e soprattutto gra-
/.ie ail ' inteivento di fond. 
stat.ih) tanto che parte dei 
capital] ottenuti nel setto
ie pas-.mo all'industria e 
i ome. pei contjo, I'a/iend i 
coiUadip.i .-I uidchiti seni-
pie di piu. 

Lucio .Magii In i.Jevato 
la neie.-..sita di un appro-
fomlwiieiitu ulteriore della 
analisi gia operata Mil cen-
lio Mii..stra. poiehe I'attua-
Je f.ivf ,jj .s\ilnpp.» eapita-
1. ,tico fa 11 the deteunin.'i-
ti p'oblenu come quello 
(ie! Su I, della scuola. de: 
COUMUUI di mnsM siano d.-
ventati pioblenn alia cm 
.soluzione e legato lo stot.so 
ultenoie sviluppo capitali-
.stico Co.sicche i! program-
ma del govcrno di centro 
smi.str.i non e .-olo una 
« co:ues.-inne ; fatta per In 
p:*.c«-:one d^!!e masse I! 
punto i!ec:>:\o e certo 
quello della difcs.i. in que
sto quadro. della forza la
voro. ma M deve anche ela-
borare una linen di critica 
alia « sociela del benes.se-
u > per esaltnre 1 bisogn: 
Mipenon delPuomo che. 
invece. la sivirta cnpitali-
j-t.rn negn 

Nel |Ximenggu» sono inter-
venuti Berlanda. Libertini, 
Manfi. Tnhet. Maitan e Se-
reni Daremo domain il re-
.iK'iiiln d'-i loro interventi 

/j 

h't 
?.'«• r»' > » y f» •ft ' V • 

* • * 

un gioiello per la casa 
e un gioiello per lei 

125*145 
170-210 

(aperlura con pedale frontale) 

ci 

potete vincere 
alia prossima estrazione 
partecipando al 
quadriffoglio d'oro 
v i n c i t e pe r 

Q @ © MILOOHI 
in gettoni d'oro 18 Kr. 
oppuro, a scella, in investimonti di qualsiasi bene per pan va* 
lore (un arredamento per la vostra casa, un motoscafo, una mac-
china fuoriserie, gioielli, pellicce, mobifi. macchine agricole, ecc). 

Voi acquistate e la Teleffunken pagal 
Per parteciparo al concorso dot quadrifoglio d'oro basta acqui-
stare un apparecchio TEIEFUNKEM dai valore di L 19.100 in tu. 

TELEFUNKEM 
tiamatoa wwndialt 

y//////////////^^^^^ 
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LUCIDATRICI 

- : : • " . « * - i 3000 ' 

ASPIRAPOLVERE 

CUCINE A GAS 
REGISTRATOR! 

r.nRsnnitnifl RR-n7-Rfli '.-*.'i*iT*i.8471F>3 l -:- " • ' ^ ̂ soo -•-. 
SCALDABAGNI 
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ANTICMI MODERN! BOEMIA MURANO ' M O B I L I C U C I N A 
SVfrOESi '; ^ '. ••• • 1000 y> '• 

ADMIRAL-ZOPPAf> • PHILIPS - H A ' 
S I B I R R F X • & T L A N T ! C - \ A / t S T i N ( i H ( . i U 
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M o * ) A l 

http://fa.se
http://rv.it
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