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vimcnto di massa nel Mezzo* 
giorno, ne sottovalutare i pe-
ricoli serl per il regime de
mocratico die nel Mezzogior-
no possono venire avanti. 
Questi pericoli possono essere 
accentuati, come abbiamo gia 
detto, dalle carenze e dal 
malgoverno del governo cen-
trale e di quelli locali e an-
che da errori nostri, del mo-
vimento operaio e democra-
tico. 

Alia testa 
delle lotte 

Bisogna spingere a soluzio-
ne, anche dal Mezzogiorno. i 
piu acuti problemi della que-
stione meridionale, e al tem
po stesso non lasciare spa-
zio alcuno alia demagogia an-
tioperaia. antidemocratica ed 
eversiva della destra. Per tut-
te queste ragioni, 6 assoluta-
mente necessario, per la de-
mocrazia italiana, che le Ibr-
ze democratiche, i sindacati, 
il nostro partito. siano. con 
decisione, oggi. piu di quanto 
non avvenga, alia testa della 
lotta delle popolazioni meri-
dionali per il lavoro e per il 
progresso sociale e civile. 

E questo vale, con pari 
urgenza, per Napoli e per Ba-
ri. per la Calabria e la Sici-
lia. per tutte le regioni del 
Mezzogiorno. Si tratti di ri-
vendicaxe la copertura o la 
costruzione delle fogne, come 
a Napoli, o l'inizio dei la-
vori dello stabilimento side-
rurgico o per la difesa del 
suolo. come in Calabria: o 
l'attuazione del piano di rina-
scita. come in Sardegna: o la 
applicazione giusta delle leggi 
per l'alluvione, come in Basi-
licata e in Calabria; o l'avvio 
in tutto il Mezzogiorno. di una 
nuova politica di trasforma-
zione e di riforme in agri-
coltura; dovunque. i sindaca
ti. le forze democratiche. il 
nostro partito devono essere 
alia testa delle popolazioni. 

C'e stata mossa. a questo 
proposito, una obiezione: e si 
e creduto di cogliere una pre-
sunta contraddizione della no
stra politica. Nel Mezzogiorno 
— si e detto da parte di que
sti critici — c'e bisogno di 
« piu opposizione »: ma questo 
sarebbe in contrasto con 1'op-
posizione di tipo diverse che 
conduciamo su scala nazio-
nale. II problema ci sembra 
mal posto, c'e un equivoco 
di fohdo. Innanzitutto - e 
bene ricordarlo — quando ab
biamo lottato aspramente per 
far cadere il governo An-
dreotti. lo abbiamo fatto an

che in nonie delle popolazio
ni pill povere del Mezzogior
no. Abbattere 11 governo della 
inflazione e dello sperpero dei 
soldi della Cassa per il Mez
zogiorno. 6 stato un obiettlvo 
altamente meridionalistico. 
La questione non e oggi: 
« piu opposizione o meno op
posizione >, ma e quella degli 
obiettivi piu o meno giusti 
da porre alia lotta popolare, 
ed e anche quella di andare 
avanti con decisione. su que
sti obiettivi giust' di progres
so economico e civile e di oc-
cupazione, ma in modo co-
struttivo. e portando avanti. 
anche nel M*»*zogiorno, una 
politica di aggregazione di for-
ze social! e politiche diverse. 
cioe una pol'Uca di unita de-
mocratica e di alleanze. 

Per sping*»re a soluzione la 
questione meridionale e per 
avviare un nuovo tipo di svi
luppo eronomico e democra-
tico. noi facciamo appello. so 
prattutto. alia classe operaia 
del Nord e del Sud. Su que
sto terreno — per quanto ri-
guarda cioe la lotta della 
classe operaia — si esercita il 
masMmo dell'attacco e della 
calunnia contro di noi e con 
tro i sindacati. E si usano 
da sinistra e da destra. le 
stesse argomentazioni e qua-

•si le stesse parole: si parla 
di tregua sociale e salariale. 
e si ripete con assurda mono
tonia il ritornello secondo cui 
noi avremmo promesso. non 
so a chi. questa tregua so
ciale 

Falsita, menzogne. N6 puo 
accusarci I'avv. Umberto 
Agnelli, che ha parlato a Mi-
lano qualche giorno fa. di 
non sapere cosa vogliamo 
Ne puo chiederci. con pe-
rentorieta. per quale modello 
di sviluppo noi lavoriamo A 
questo dirigente industriale. 
che forse ha di mira soltanto 
1'aumento del prezzo delle au-
tomobili e che non perde oc-
casione per lanciare vere e 
proprie campagne terroristi-
che contro i sindacati. se mai 
smentendo precedenti sue af-
fermazioni. come quelle fat 
te dopo la chiusura del con
tra Uo dei - metallurgici. po-
tremmo anche fare a meno di 
rispondere. 

Non e da lui che possiamo 
ricevere lezioni per quanto 
riguarda gli interessi nazio-
nali e quelli democratic"!. II 
modello di sviluppo per il 
quale ha lavorato l'avvo-
cato Agnelli e quello che sta 
davanti ai nostri occhi: au-
tostrade bellissime, 1'esalta-
zione del piu sfrenato consu-
mismo individuate, ma il 
Mezzogiorno, e l'agricoltura 
in decadenza. i consumi so

cial! bassissimi, la congestio-
ne mostruosa di certe zone 
e di tante citta. Oggi, Agnel
li, e adirato perche i lavo-

, ratori della Fiat • avanzano 
una certa piattaforma riven-
dicativa e intendono lottare 
per essa. Ma vediamo, con 
calma, di che si tratta. e in 
quale quadro si pone oggi tut-
ta la questione delle lotte ope
rate. - ' ' » 

Noi comunisti dichiariamo. 
ancora una volta, il nostro ac
cord.) con la proposta genera
te de' sindacati, che 6 quel
la della priorita per il Mez
zogiorno e per i redditi piu 
bassi. E salutiamo il recente 
accordo fra il governo e i sin
dacati suite pensioni, gli as-
segni familiari e i sussidi di 
disoccupazione, come un pri-
mo e importante successo. 
sia pur parziale. ma altamen
te significativo per il Mezzo 
giorno. di questa linea dei sin
dacati. e plaudiamo al senso 
di responsabilita e alia forza 
che ancora una volta ha di-
mostrato. in tutti questi me-
si la classe operaia, permet-
tendo alia parte piu povera 
della popolazione di raggiun-
gere questi risultati. 

Nessuna 
illusione 

Piu in generate, noi conti-
nuiamo a ritenere che una 
battaglia salariale generaliz-
zata non gioverebbe alia clas
se operaia e alio sviluppo 
economico e democratico del 
Paese La classe operaia e i 
sindacati potrebbero esservi 
costretti ove non risultasse 
vittoriosa la loro battaglia 
principale per fermare o ral-
lentare 1'ascesa dei prezzi. 
per salvaguardare il potere 
reale d'acquisto dei salari, 
Der frenare l'emigrazione dal 
Mezzoe;orno e dalle campa
gne. Ma non ci facciamo. ne 
vogliamo alimentare illusioni: 
per quello che e la struttura 
sociale in Italia e la politica 
delle classi dominanti. e as-
sai probabile che una batta-
elia salariale aeneralizzata 
della classe operaia. pur vit
toriosa. aprirebbe di nuovo 
una spirale di aumenti di al-
tre retribuzioni. e si giunge-
rebbe cosi a un aggravamen-
to degli squilibri e delle stor-
ture retributive a svantaggio 
della classe operaia. D'altra 
parte, non e la rivendicazione 
salariale Passe dello scontro 
attuale nelle fabbriche e quel
la che incontra oggi la mag-
giore resistenza in molti grup-
pi industriali: e questo do-
vrebbe far riflettere quei rivo-

luzionari da - strapazzo ' chek 

puntano a una azione gene-
rale per 1'aumento dei salari » 
come a un fatto rivoluziona-
rio. 0 lesto 6, dunque, il no
stro ragionamento sulla batta
glia salariale generalizzata. 

Ma cosa e'entra questo ra-
gionamento, con la tregua sa
lariale. o sociale? Non e'en
tra ' assolutamente • niente. 
Tanto piu che noi appoggia-
mo. con tutte le nostre fojze 
lo sviluppo di quelle verten-
ze aziendali che hanno. fra 
i loro obiettivi e in coerenza 
con quelli generali della CGIL 
e i sindacati. lo sviluppo del 
Mezzogiorno. 1'aumento dei 
reddiU piu bassi, e anche 
adeguamenti aziendali, sia 
pur parziali, dei livelli sala-
riali all'aumento del costo 
della vita, e che pongono que
sti problemi (compreso quel
lo salariale) in relazione alia 
difesa del potere contrattua-
le degli operai nelle fabbri
che. e dei loro organismi de
mocratic! e unitari. e in re
lazione anche, di conseguen-
za. alia piena applicazione dei 
contratti. Diciamo di piu. La 
battaglia generate per una 
nuova linea di politica eco-
nomica, basata suite priorita 
che abbiamo indicato, e in 
primo luogo sul Mezzogiorno. 
sarebbe perdente senza un 
impegno. in prima persona. 
e con una propria autonoma 
visione. della classe operaia 
(telle fabbriche del Nord e 
del Sud 

Anche qui. e necessario su-
perare ritardi e incompren-
sioni. Ed 6 per questo che 
noi salutiamo con grande fa-
vore le vertenze che si so-
no aperte o stanno per aprirsi 
alia Alfa Romeo, alia Fiat, 
nella siderurgia. nella indu-
stria chimica. e che hanno, 
tra i loro punti principali, 
il problema degli investimen-
ti di quei gruppi industriali 
nel Mezzogiorno. Riteniamo 
sia un fatto di grande porta-
ta democratica e nazionale 
che i lavoratori dell'Alfa Ro
meo o della Fiat contestino le 
decisioni di investimento per 
il Nord e lottino per imporre 
che questi investimenti si fac-
ciano nel Mezzogiorno. 

Noi auguriamo successo. in 
nonie del Mezzogiorno e del
la democrazia italiana. alle 
lotte degli operai di Torino, di • 
Milano. degli altri centri indu
striali. perche dal loro suc
cesso dipendono molte cose: 
l'avvio di un processo demo
cratico di controllo e di di-
rezione degli investimenti dei 
grandi gruppi privati e pub-
blici che e essenziale per il 
Mezzogiorno. e la spinta per 
un nuovo tipo di sviluppo in

dustriale e produttivo anche 
nel Nord, che abbia, come 

, suo punto di riferimento, l'av-
' vio a soluzione della questione 
meridionale e la conseguen-
te diversificazione dell'appa-
rato industriale. ma che punti 
anche aU'elevamento tecnolo-
gico delle industrie esistenti, 
alia qualificazione dell'occu-
pazione, aU'elevamento della 
occupazione femminile, e si 

- basi sopra una nuova scelta 
di priorita. anche nel Nord, 
per le opere pubbliche e per 
i consumi sociali. 

Intensificare 
l'iniziativa 

La classe operaia che, con 
le lotte del WW, riusci a 
rompere un equilibrio ingiusto 
e disumano. basato sulla ar-
retratezza dell'agricoltura e 
del Mezzogiorno, e che, suc-
cessivamente, ha costituito il 
nerbo per resistere alia con-
troffensiva reazionaria e per 
abbattere, con grandi lotte, 
il governo Andreotti, oggi ha 
un compito piu difficile da as-
solvere: quello di fare usci-
re il Paese dalla crisi e di 
spingere a un nuovo tipo di 
sviluppo della economia, del
la societa e della democrazia 
italiana. 

Per assolvere questo com
pito grandioso e difficile, 
ma pur necessario, l'allean-
za e l'unita nella lotta tra la 
classe operaia e le popolazioni 
piu povere del Mezzogiorno 
non basta. Ed e per questo 
che. nelle, prossime settima-
ne, e nei prossimi mesi, l'at-
tenzione delle forze democra
tiche, dei sindacati. del parti-1 
to nostro, deve essere rivol-
ta anche ai problemi dei con-
tadini dei commercianti, dei 
piccoli e medi industriali. 

Questi problemi verranno al 
pettine, nei prossimi giorni 
e nelle prossime settimane, 
per diversi aspetti. Le que-
stioni piu grosse — ripetiamo 
— saranno quelle dei prezzi 
e del credito: e su di esse, 
dobbiamo comprendere — co
me movimento operaio — le ra
gioni dei contadini, dei pic
coli e medi commercianti, dei 
piccoli e medi industriali, e 
spingere a soluzioni — quali 
quelle" che abbiamo • indicato 
— che vadano incontro a que
ste categorie e non danneggi-
no i consumatori e i lavora
tori dipendenti. E dobbiamo 
cercare di fare passi decisivi 
in avanti, in direzione della 
unita e autonomia del movi
mento contadino e dello svi
luppo di una organizzazione 
democratica e autonoma dei 

IL DISCORSO C0MMEM0RATIVO DEL COMPAGNO EDOARDO PERNA 

IIC. C. ricorda la vita e 1'opera 
del compagno Edoardo D'Onofrio 

Egli rappresenta in modo tipico quella generazione di comunisti che arrivati ancora adolescenti alia battaglia politica per 
il socialismo si sono dovuti formare nelle prove piu difficili - L'esperienza internazionalista - La costruzione del Partito 

In apertura del lavori, 
il Comttato Centrale lia 
commemorate il compa
gno Edoardo D'Ono/rio. 11 
discorso commemoratwo 
e stato pronunciato dal 
compagno Edoardo Perna. 

II Comitato Centrale del 
partito si riunisce a due me
si di distanza dalla morte 
del compagno Edoardo 
D'Onofrio un compagno ia cui 
scomparsa segna un vuoto 
non colmabile nelle nostre Hie. 
Componente del CC per cir
ca quarant'anni. era entrato 
nel partito giovanissimo. fin 
dalla fondazione. E" scompar-
so un dingente sempre impe 
gnato che ha assolto granJi 
responsabilita politic he in lta 
lia e nel movimento operJio 
internazionale. 

Edoardo D"Onofno rappre 
senta in modo tipico queila 
generazione di comunisti che. 
arrivati ancora adolescenti al
ia battaglia politica per il so
cialismo. nel momento in cui j 
la vittoria del socialismo in 
Russia apriva nei fatti la stra-
da alia nvoluzione. si ->ono 
dovuti formare nelle prove 
piu difficili. nell'implacabile 
scontro con la reazione e il 
fascismo. nei duri contrast! e 
i drammatici travagh 'leilo 
stesso movimento operaio in 
ternazionale. nelle non sem 
plici lotte interne del nostro 
partito. nella elaborazione di 
una piattaforma nazionale di 
avanzata al socialismo Di 'ju^ 
sta generazione. dei sum gran 
di meriti storici e politici che 
hanno assicurato al nostro 
partito continuita di vita c 
di organizzazione. di dev<>zio 
ne illimitata alia causa della 
classe operaia. D'Onofrro e Ma 
to appunto uno degli esno 
nenti piu autorevoli. piu porv> 
Ian. manifestando apertamen 
te I'impronta evidente di Vi
la complessa. travagliata. e pu 
re esaltante esperienza D'Ono 
frio. arrivato ancora rasazzi 
no al movimento operaio su 
bito era stato coinvnlto in 
grandi awenimenti Aveva 
sperimentato la prigmne la 
•migrazione. la guerra in Spa-
gna, raggiungendo una gran 
de maturazione inteltettuale, 
•n'intransigenza coerente. il 
•enso profondo della necessi-

ta di mantenere la solidarie-
ta socialista, I'internazionali-
smo. E tuttavia il compagno 
D'Onofrio a questa fondamen-
tale scelta non accompagnava 
il difetto di preclusioni sche-
matiche o di sufTicienze catte-
dratiche. D'Onofrio ha sem
pre conservato quello schiet-
to spirito popolare. quella cal-
da umanita. quel senso del 
concreto e della s tori a critica-
mente intesa che sigmficava 
no molto nella vita sua. e in 
queila del partito. nei rappor 
ti politici che intesseva con 
i compasm e con le altre for
ze politiche E se per un 
unmo come lui la svolta del 
XX Congresso fu certa mente 
— dinanzi agli interrogativi 
e al ripensamento che si im-
ponevano a tutti — una vi-
cenda che lo colp! particolar-
mente. dobbiamo. pur ricor 
dare la sua lealta. perche 
egh detle in queH'occasione 
un contnbuto di sincehta e 
di disciplina politica. dimo-
strando come si possa essere 
fermi nelle propne posizio 
m. senza opportunism!, e tut
tavia combattere una batta
glia unitaria. 

Al Comintern 
Lo stesso avvenne quando 

nel 1968 e in^oria la crisi ce 
coslovacca 

Nei due mesi che sono pas 
sail dalla sua scomparsa. mol 
ti hanno nlevato un dato che 
era evidente a chiunque lo 
conoscesse. e ciod che fra la 
sua scelta politica. il suo un 
pegno pralico e la sua stes-
sa vita vn fosse una profon 
da connaturalita: una fusio-
ne intima fra miliz.a ed esi 
sienza. senza siluzione di c-on-
tinu la nd scissione Ma in 
lui era tuttavia presente una 

canca vilale. una umanita pro 
fonda che rendevano <empre 
abba^tanza fanle cnllatxirare 
con lui. anrhe quando con 
lui ai conlrastava 

Entrato a soli 12 anni nella 
Feoerazione giovanile sociali
sta, ancora alle soglie della 
adolescenza fu subito coinvol-
to nella lotta politica. Aire-
Rtato una prima volta nel '17, 
nel '18 comparve davanti a 

un tribunate militare. Subito 
dopo questi eventi. nel trava-
glio del primo dopoguerra. ma-
turd rapidamente, tanto da ar 
rivare nel '22 ad essere uno 
dei delegati del partito al IV 
Congresso' del Comintern. 

Tomato m Italia fu arresta-
to di nuovo. Si dedico noi alia 
lotta clandestina e con altri 
compagni dette vita a I Centro 
interno del partito. finche non 
comparve davanti al Tribunate 
speciale dove ebbe la durissi-
ma condanna a dodici anni 
di reclusione. 

Dopo venticinque mesi di 
segregazione cellulare e sei an

ni in carcere, fu rimesso in 
liberta vigilata. Riusci ad emi-
grare clandestinamente in 
Francia Dalla Francia passd 
in Spagna dove si occupd del 
diffic.lt compito di coordina-
re I'attivita dei comunisu di 
molte diverse nazionalita Di 
nuovo in Francia e poi in 
URSS. torno in Italia nel set-
tembre "44. Ando subito in 
Sicilia. dove ritrovd il com
pagno Li Causi. condannato 
con lui dal tribunate specia
le. e assieme iniziarono quel-
1 "opera di fondazione e svi
luppo del partito comunista 
in Sicilia che ha dato tanti 
frutti. sposando nel modo 
giusto la causa autonomi-
sla. collegandola ad un pro-
gramma di redenzione gene-
rale delle plebi. dei contadi
ni. degli operai siciliani. Ven-
ne poi a Roma, dove diven-
to segretano della Federazio-
ne del PCI alia fine del '45 
in seguito segretario regiona-
le. e suc-ce->sivamenie nella 
Segreteria del Partito e nella 
direzione d: importanti Sezio-
ni di lavoro. Consiglicre co-
munale di Roma per moltis-
simi anni; membro della Con-
sulta della Costituente. del Se 
nato e tre legislature delta 
Camera de. deputati. di cui fu 
vicepresidente. 

D'Onofrio ha dato molto al 
Partito Se mi 6 consentito di
re qualcosa anche a nome di 
quei compagni che come me 
si trovavano nella federazione 
romana, quando il compagno 
D'Onolrio venne a farvi il se
gretario, vorrei ricordare qual
che aspetto di quella esperten-
za per tutti noi preiiosa. Ri

teniamo — non so se a torto 
o a ragione — che quello fu 
un periodo decisivo per la for-
mazione di un robusto qua
dro di partito. che aveva una 
visione nazionale della lotta 
del Partitp comunista italia-
no per il socialismo e Ia de
mocrazia. - ^ 

II compagno D'Onofrio ven
ne a Roma, come ho detto. 
alia fine del 1945. Gia la Fede
razione di Roma era una for
te organ.'zzazione. Contava cir
ca cinquanta sezioni nella cit
ta. Era un'organizzazione che 
sotto la guida del compa
gno Novella era riuscita ad 
amalgamare componenti e fi-
loni diversi e aveva superato 
con risolutezza lo scontro con 
formazioni estremistiche. che 

altera avevano un carattere po
polare. di massa. contro le 
quali si fece una giusta bat
taglia di principio. ma con 
grande apertura. per recupe-
rarle ad una lotta comune. La 
parola d'ordine che fu lancia 
ta altera, nel primo congres
so legale della Federazione. fu 
quella di combattere a fondo 
il disegno delle forze reazio-
narie che volevano fare di Ro
ma il punto di rottura del-
1'unita nazionale democratica. 
per fame invece I'anello di 
congiunzione fra il Nord e il 
Mezzogiorno. 

Un maestro 
Del compagno D'Onofrio si 

e spesso detto che aveva sa 
puto collegarsi con la vita 
umile e disgraziata delle bor-
gate romane. Questo e vero. 
ma egh non fece sola questo. 
II compagno D'Onofrio com-
prese — ci aiut6 a compren
dere — che Roma non era 
soltanto. per noi comunisti. Ia 
controppisizione schematica 
dei poveri della cintura rossa. 
al resto della popolazione. ai 
nemici. Egli colse subito la 
complessita della realta ro
mana. la molteplicita dei ceti 
sociali. la varieta delle situa-
zioni che si riflette ampia-
mente nella composizione del
le nostre sezioni. D'Onofrio ci 
fece comprendere che biso
gna va dare unita a questa 
forza, solidita di idee e di 
orientamenti, per fame una 

realta politica capace di in-
serirsi nello sforzo di tutto il 
partito. diretto a saldare una 
soluzione democratica avanza
ta della questione romana in 
una visione di rinnovamento 
nazionale di tutte le strutture 
economiche e civili. 

Qualcuno di noi pou§ avere 
talvolta qualche sorpresa per 
certe sue apparent! ingenui 
ta. ma tutti. in definitiva. ab
biamo capito di aver tro-
vato in lui dawero un mae
stro. anche quando non era-
vamo d'accordo. come non ne 
avevamo trovati nei licei o 
nell'ateneo romano. 

II compagno Edoardo 
D'Onofrio ha dato la sua ispi-
razione all'idea dei blocchi po-
polari; a quell'idea che cui-
mind nel 1952 nell'esperimen-
to della € lista cittadina >. Si 
e. detto. in questi tempi — 
lo han detto il compagno Ter-
racini commemorando il com
pagno D'Onofrio al momento 
della sua scomparsa. piu re-
centemente il compagno In-
grao in un attivo dei comu
nisti di Roma e del Lazio — 
che sul comptesso e vario 
insegnamento che D'Onofrio 
ha lasciato alia Federazione 
di Roma, ai comunisti del La
zio e dell'Abruzzo, della Si
cilia. d'ltalia. occorrera tor-
nare a riflettere e a pensare. 
Si tratta certo di un insegna
mento non secondario, che non 
si ferma a quegli anni. perche 
anche per quella via si pole 
passare ad elaborare una teo-
na delta egemonia della clas
se operaia a Roma. 

Queste parole, compagne e 
compagni. pensavamo di do-
ver dedicare ancora a D'Ono
frio a nome del CC con l'impe-
gno. che sulla sua vita, le sue 
opere dobbiamo tornare a ri
flettere e a lavorane. con quel
la umilta. umanita e carica 
vitale che gli erano proprie, 

II Comitato Centrale del 
Partito comunista italiano n-
volge un riconoscente ringra-
ziamento a tutti coloro, a co-
minciare dal presidente della 
Repubblica. che hanno voluto 
dare testimonianza della loro 
solidarieta per la scomparsa 
di D'Onofrio e rjnnova 1'af-
fettuoso e addolorato saluto al
ia compagna Nadia e ai figli. 
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commercianti. Per quanto ri
guarda i piccoli e medi indu
striali, soprattutto ma non so
lo nei Mezzogiorno, dobbiamo 
svlluppare una • politica ade-
guata, nella convinzione che 
dalla giusta soluzione dei pro
blemi della piccolr. e media 

; indqstrin dipende una parte 
importante. oggi, dell'avvenl-
re economico e produttivo del 
Paese. « • . »v, ».v 

Avviandosi alle conclusioni. 
il compagno Chiaromonte ha 
sottolineato che compito fon-
damentale dei comunisti in 
questo momento d di riusci-
re a imporre te scelte econo
miche, sociali, democratiche 
e di politica estera che sono 
or mai indifferibili. Alia svol
ta democratica si pu6 anda
re solo attraverso una lotta 
che spinga a una soluzione 
positiva i problemi gravi che 
ci stanno di fronte, che spo-
sti a sinistra in senso demo
cratico gli orientamenti delle 
masse, i rapporti di forza. la 
situazione reale del Paese. 

Anche apportando correzio-
ni a precedenti nostri atteg-
giamenti; anche approfonden-
do e chiarendo il nostro di
scorso sui grandi temi della 
liberta, dell'ordine democra
tico. del funzionamento dello 
Stato. delle riforme e delle al
leanze; anche ponendo con 
grande forza il problema po
litico della DC e della fati-
cosa ricerca dell'unita e del
la collaborazione fra le gran
di l forze popolari, democra
tiche e antifasciste, la politi
ca del nostro Partito e riu
scita a modificare in parte lo • 
stato reale del Paese e del-
l'opinione pubblica, e quindi 
a sconfiggere il governo An
dreotti. 

Le elezioni 
di novembre 

La nostra azione politica e 
ideate deve ora intensificarsi 
per sviluppare gli elementi po-
sitivi che ci sono nella situa
zione attuale, per superare ca
renze. inadeguatezze e indiriz-
zi sbagliati, per conquistare 
alia democrazia nuovi strati 
della societa. per spostare an
cora a sinistra l'opinione del 
Paese verso gli ideali di pa
ce. di democrazia e di pro
gresso, per andare ad un as-
setto politico nuovo. 

II Partito ha dato in que
sti ultimi mesi numerose pro
ve della sua forza crescente: 
attraverso i dati del tessera-
mento e del reclutamento; i 
successi, superiori a tutti gli 
anni passati, della campagna 
per «l'Unita » e per la no
stra stampa; la riuscita straor-
dinaria dei Festivals in tutte 
te regioni; ma anche con la 
prontezza, la passione e l'in-
telligenza politica che hanno 
distinto l'azione dei comuni
sti e dei giovani della FGCI 
per i drammatici fatti del 
Cite. E* assolutamente neces
sario che nei prossimi giorni 
si sviluppi ancora questa cam
pagna per il Cite e si abbia an
che un uguale impegno e slan-
cio; che si manifesti per orga-
nizzare e promuovere. d'accor
do con tutte le forze democra
tiche e gli uomini amanti del
la pace, una multiforme e va-
sta azione politica e di massa 
per la pace nel Medio Orien-
te e rindipendenza nazionale 
che varra anche a spostare 
a sinistra, in senso democra
tico, la situazione del Paese. 

E' anche necessario che nel
le prossime settimane tutte le 
nostre organizzazioni, quelle 
delle citta e delle zone in
dustriali, quelle del Mezzo
giorno, quelle delle provin
ce agricole, si impegnino for-
temente a sostegno e alia te
sta delle lotte degli operai. 
dei contadini. delle donne e 
dei giovani, delle popolazioni 
piu diseredate del Mezzogior
no. II prossimo inverno non 
sara facile ne. per i lavoratori 
e le loro famiglie, ne com-
plessivamente per il Paese. Po-
tremo anche attraversare mo-
menti di tensione e di confu-
sione, in un quadro di diffi-
colta economiche accresciute. 
Potremo trovarsi di fronte a 
svolte improvvise della situa
zione. internazionale e inter
na. Sara compito dei comu
nisti mantenere fermi di fron
te alle masse un chiaro orien-
tamento democratico e una 
drara prospettiva unitaria: e 
di essere alia testa delle lot
te per giusti obiettivi di pa
ce, di lavoro. di liberta e de
mocrazia. di progresso so
ciale e civile. 

Ci aspettano dunque mesi 
di lavoro intenso e di lotte, 
a cominciare da quella toma-
ta di elezioni che interesse-
ra il 18 novembre circa due 
milioni di eletiori. di cui 629 
mila nel Mezzogiorno. Gran
de deve essere Ia mobilita-
zione delle organizzazioni in-
teressate e di tutto il Partito. 
per estendere ovunque le no
stre posizioni politiche ed e-
lettorali. perche queste elezio
ni segnino un nuovo e inci-
sivo spostamento a sinistra. 
Questo c piu che mai neces
sario nella situazione politica 
che ci sta di fronte. e per 
la prospettiva per Ia quale 
lavoriamo. se e vero com'e ve
ro che alia svolta democrati
ca e alia collaborazione tra 
le componenti fondamentali 
della politica e della societa 
italiana non si potra che ar-
rivare anche attraverso uno 
spostamento dei rapporti di 
forza, politici ed elettorali, fra 
la DC e te forze di sinistra. 

a vantaggio delle sinistre. Dob
biamo ancora andare avanti, 
con combattivita, con slancio, 
con intelligenza politica: que
sto richiede oggi la situazio
ne, questo esigono gli interes
si di fondo del nostro Paeae. 
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CON LA PIU 
QUALIFICATA 
B IMPIONATIVA 
PARTBCIPAZIONI 
DILL'BDITORIA 
ITALIANA 

LE LIBRERIE 
RBMAINDBtS 
MILANO 
C Buenos Aires 75 
Ponle" Stvoso 40 
V le Moiua 24/26 
P zza Gramsci 10 
Via Farlni 80 
Via Plinio 32 

ROMA 
P zza SSI Ivei t /Q 27/28 
P zza Vimihale 12/13 

TORINO 
Via Glolitli 3/c 

GENOVA 
S del Fondaco 11/R 
Via SS. Giacomo e 
Filippo 15/R 

VENEZIA 
Merccrie San Zulian 

VIINVITANO 
A VISITARE 
LA VASTISSIMA 
ESPOSIZIONE DEI LIBRI 
E DELLE OPERE 
IN VENDITA 
CON LO SCONTO 
REMAINDERS DEL 50% 
VIINFORMANO CHE 
A RICHIESTA 
DELLA CLIENTELA 

PROSEEH 
MESTRE 
V i e Garibaldi 1/B 

TRIESTE 
C so Italia 22 

TRENTO 
Via Manci 141 

VERONA 
C so S. Anastasla 7 

PADOVA 
Gall. S. Bernardino 5 

UDINE 
Via Carducci 26 

BRESCIA 
C s o Mameli 55/d 

ANCORA 
PER ALCUNI GIORNI 

LA TRADIZIONALE 
VENDITA SPECIALE 
DELLE RESE 
ANNUALI 
DEI LIBRI 
REMAINDERS 
CON LO 
STRAORDINARIO 

BERGAMO 
Via XX Settembre 21 

PAVIA 
C So Cavour 51 

COMO 
Via Volta 61 

LECCO 
Via C. Cattaneo 31 

CREMONA 
C so Garibaldi 22 

LUINO 
Via XV Agosto 42 

BOLOGNA 
Gallcr.a Accursio 
(sottopass. Rizzoli18) 

FIRENZE 
Borgo S Lorenzo 25.'R 
Via Masacclo 262 

PISA 
C so Italia 168 

LIVORNO 
Via Grande 149 

NAPOLI 
Via Dei Mille 78/82 

CAGLIARI 
Via Tempio 2S 

LIBRI PER LA VOSTRA 
BIBLIOTECA 
ESAURITI ANCHE 
PRESSOI REMAINDERS 
ARTE, NARRATIVA, 
SAGGISTICA, STORIA, 
FILOSOFIA, POLITICA, 
POESIA, RELIGIONE, 
TEATRO, PEDAGOGIA, 
MUSICA, VIAGGI, ecc. 

BARI 
Via Piccinni 125 

TARANTO 
Via Giovmazzi 52 

BRINDISI 
Cso Garibaldi 80 

PALERMO 
Via Turati IS 

Fianco Teatro Politeama 

CATANIA 
C so Sicilia 89/91 

MESSINA 
V le S Marline, 86 

BLOCCO 
DEI PREZZI 
BLOCCO 
DEGU SCONTI 
IINVESTITE 
IL VOSTRO DENARO 
E H. VOSTRO 
TEMPO 

E NELLA CULTURA 
Librerie Accademia S pA. Milano 

EDITORI 
I III 

NOUITA' 

PISTILLO 
Giuseppe Di Vittorio 

1907-1924 
Dal sindacalismo 

rivoluzionario 
al comunismo 

Biblioteca del movimento o-
peraio italiano • pp. 360 -
L. 3.000 • La figura e I'atti
vita politica del grande diri
gente sindacale in uno dei 
periodi piu crucial! della sto-
ria del movimento operaio • 
contadino nel Mezzogiorno. 

AMENDOLA 
Fascismo 

e Mezzogiorno 
II punto • pp. 224 • L. 1.000 • 
Una rigorosa indagine sulla di-
sgrcgazione sociale ed econo-
mica delle regioni meridiona-
li in una raccolta di saggi che 
ne analizzano le cause e pro-
spettano nuove soluzioni. 

DELLA VOLPE 
Opere 3 - 4 

a cura di Ignazio Ambrogio -
I Opere di Galvano della Vol-

pe • vol. 3° - pp. 480 • L 5 000: 
j vol. 4° • pp. 660 - L. 6.000 • 

Due nuovi volumi delle Ope
re del grande filosofo mar-
xista. Nel terzo volume: Fon-
damenti di una filosofm del 
I'espressione. Crisi cntira 
dell'estetica romantica. Cntf 
ca dei principi logici. Discoi-
so suM'ineguaglianza. Teoria 
marxista deU'emancipazioiiR 
umana Nel quarto: La liberta 
comunista. Per la teoria di 
un umanismo positivo e le 
due edizioni della Logica co
me scienza positiva 

STASOVA 
Compagno Absoljut 

prefazione di Vittorio Vidali -
Fuori collana • pp. 240 • lire 
1.800 • I ricordi della segre-
taria di Lenin che fu tra i 
maggiori dirigenti del << Soc-
corso rosso»: un quadro il-
luminante e umanissimo delle 
condizioni in cui dovette la-
vorare i l Partito comunista in 
Russia, prima e dopo la n-
voluzione d'Ottobre. 

AVVISO AGLI AZIONISTI MONTEDISON 

Assegnazione quote 
preferenziali Gemina 

Si awertono i signori azionisti che 
per agevolare le operazioni di asse
gnazione delle quote preferenziali 
Gemina e di incasso dei relativi di-
videndi, a richiesta di Istituti inca-
ricati delle operazioni stesse, il ter-
mine gia fissato al 26 ottobre 

e prorogato al 16 novembre p.v. 

COMUNE DI 
FIESOLE 

PROVINCIA DI FIRENZE 

ILSINDACO 
Prot. 17025 
Visto l'axt. 7 della Legge 2 feb-
braio 1973, n. 14; ' 

Rende noto 
che rAmministxazione Gomu-
nale di Plesole e in procinto 
di indire una licitazione pri-
vata per raffidamento in con* 
cessione dell'appaJto del ser-
vizio dell'imposta comunale 
sulla pubblicita, dei diritti sui
te pubbliche affissioni • dei 
diritti minori. 

Quali corrispettivo della 
concessione suddetta e stabi-
lito in favore del concessio-
nario l'aggio in mlsura del 
75 % fino a L. 5.000.000 di in-
troiti lordi di tutti i cespiti e 
oltre U. 5.000.000 l'aggio che rl-
sultera in sede di gara. 

Per ognl anno della conces
sione viene stabilito in favore 
del Comune un minimo garan-
tito di L. 1.000.000 (un milione 
di lire) al netto deil'aggio co
me sopra determinato. 

Le imprese che abbiano in-
teresse ad essere invitata a 
partecipare alia gara suindlea-
ta dovranno far pervenire alia 
Segreteria del Comune di Pie-
sole entro le ore 12 del giorno 
22 ottobre 1973, apposita dg-
manda in carta legale de, 
L.500. 

ILSINDACO 
(Adriano Lalini) 
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COMUNE DI 
PIANCASTA6MI0 

PROVINCIA DI SIENA 

AWISO DI GARA ' 
H Comune di Piancasta-

gnaio indira, quanto prima, 
una licitazione privata per to 
appalto dei seguenti lavori: 

«Costruzione di un impian-
to di illuminazione pubblica 
nel Capoluogo e nelle frazio-
ni di Saragiolo e Tre Case*. 

L'importo dei lavori a ba
se d'appaho e di lire 20 mi
lioni e 644.555 (ventimilioni seL* 
centoquarantaquattromilacio-

quecentocinquantacinque). 
Per l'aggiudicazione dei la

vori si procedera mediante d 
metodo di cui all'art, 1 lettera 
A della legge 2-2-1973 n. 14 ed 
in conformita delle disposizio-
ni vigenti in materia. 

Le Imprese interessate. i-
scritte aH'AIbo Nazionale dei 
costruttori, per importo non 
inferiore a quello dell'appalto, 
tenuto conto del secondo com
ma deU'art. 3 della legge 10 
febbraio 1962 n. 57 e successi
ve modificazioni, e per la cor-
rispondente categoria, posso
no richiedere, con domanda su 
carta da bollo. mdirizzata a 
questo Ente, di essere invitate 
alia gara, entro giorni quin-
dici dalla data di pubblicazio-
ne del presente awiso. 

IL SINDAOO 
(Serafini Francesco) 
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