
II frutto del la vittoria dei metallurgies 

»?-

SJJ-

Un contratto tutto nuovo: 
Otto mesi di 
lotta eroica 
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ecco IB tesffo 
punto per punto 
Conquistata la parita per le donne e per i giovani - Fine dei premi 
antisciopero e antisindacali - Sc atti di anzianita per gli operai 
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MILANO — Dopo la memorabile « marcia del centomiIa», lo sciopero generale di solidarieta coi me
tallurgies segna nella metropoli Iombarda il piu alto livello di mobilitazione democratica contro il pa-

dronato. Nella foto: un aspetto della grandiosa manifestazione dei lavoratori dell'industria. • 
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Quella dei metallurgici, e una 
battaglia che non dimenticheremo: 
la categoria piu forte dell'indu
stria e gli obiettivi piu avanzati 
del movimento sindacale; la lotta 
piu lunga e le forme di lotta pin 
originali; il rigido fronte della 
Confindustria e Vinsidioso fronte 
dell'Intersind. E poi la riscossa 
FIAT, la marcia dei centomila a 
Milano, lo sciopero generale uni-
tario di solidarieta: tante tappe 
emblematiche d'uno scontro soda-
le che non ha precedenti nel do-
poguerra. 

II bilancio di questa battaglia c 
cospicuo in tutti i sensi. Otto me
si di lotta unitaria quasi duecen-
to milioni di ore di sciopero, un 
milione e 250 mila metallurgici in-
teressati, sei milioni di lavoratori 
dell'industria fermi in solidarieta 
con loro, tutto il mondo sindacale 
e politico coinvolto. E non e da 
meno il bilancio dei risultati, dal 
rinnovamento profondo apportato 
al contratto a quello non meno 
importante introdotto nei sistemi 
di contrattazione; dai diritti di 
funzionalita at poteri contrattual't 
del sindacato. Di pari valore la 
differenziazione provocata nel bloc-
co imprenditoriale, fra aziende pri
vate e aziende a partecipazione 
statale. 

Ripercorrendo a ritroso le tappe 
della € lunga marcia * dei metal
lurgici, ci si accorge che essa ha 
radici piii lontane, germogliate so-
prattutto con% la lotta degli elettro-
meccanici, nell'inverno 1959-60. e 
con quella dei cantieristi, nel 1961-
'62, per giungere agli scioperi ar-
ticolati dell'anno scorso, che pre-
pararono e accelerarono Vodierna 
soluzionc contrattuale. 1 fischietti, 
i cortci, gli scioperi « a singhiozzo *, 
la forza e la consapevolezza dei 
metallurgici dei vari settori, pose-
TO le questioni di fondo che oggi 
trovano una prima notevole solu-
zione, dopo quelle avutesi nellc in-
dustrie IRI ed in grossi complessi 
come la FIAT e VOlivetti. 

Cominciarono gli elettromecca-
nici, dunquef raccogliendo le espn-
rienze di tutto il movimento sin
dacale. Centinaia di accordi azien-
dali sancirono il succcsso. Poi, i 
havalmeccanici, che contrastarono 
la linea politico degli smantella-
menti voluti dal governo, e la li
nea del declassamento sindacale, 
voluta in genere dagli imprendito-
ri. E infine, alle soglie della sca-
denza del contratto nazionale (ot-
tobre '62), i metalmeccanici di Mi
lano, Napoli, Pontcdera, Brescia, e 
altre citta. . . 

La Confindustria, per spegnere 
le lotfc in corso, offri un rinnovo 
mnticipato del contratto e con cid 
stesso accusd il colpo. Ma le lotte 
proseguirono finche una miriade 
M eecordi tconflsse alcuni fra i 

padroni piu. intransigenti (si pen-
si a Borlctti, a Innocenti), oppure 
alcune aziende di punta dell'IRl 
(come la Siemens). I sindacati in
tanto. unendosi e allacciando una 
intesa che e durata fi.no a ieri (pur 
fra le inevitabili diversita di ve-
dute), chiesero trattative antici
pate, ponendo scadenze precise. 

A questo punto, e iniziata la lot
ta contrattuale vera e propria. La 
Confindustria e I'Intersind cerca-
rono dilazioni, provocando H pri-
mo sciopero. Era il 13 giugno. Al-
tri si ebbero a tamburo battente 
(19, 23, 26, 27), mentre subito dopo 
il primo le industrie IRI dissocia-
vano la propria linea da quella 
padronale, avviando trattative dif' 
ficili ma anche fruttuose. Intanto, 
le prime battute della lotta face-
vano «scoppiare» la situazione 
FIAT. II monopolio piu aggressi-
vo veniva investito da, una vera 
e propria rivolta operaia che as-
sumeva toni altissimi, pesando in 
modo incalcolabile su tutta la ver-
tenza e sul padronato stesso. II 
7, 8, 9 luglio, lo sciopero a Torino 
e nel resto d'ltalia giungeva al 
diapason, la polizia interveniva 
selvaggiamente (come poi a Bre
scia, Napoli e in altre localita), e 
la Confindustria cercava scappa-
toie in una mediazione governati-
va, per bloccare la lotta Con I'In
tersind. procedeva invece. fatico-
samente punteggiata da fermate e 
proteste, la trattativa dopo la pri
ma intesa sul « protocollo > rela-
tivo al sistema contrattuale. 

Passarono venti giorni di stasi, 
che concessero fiato alle aziende 
private, finche fu inevitabile una 
rottura la quale provoco lo sciope
ro del 30 luglio. Tre giorni dopo. 
la FIAT licenziava per rappresa-
glia 84 lavoratori, mentre Vintero 
padronato gridava alle « violenze > 
chiamando in causa lo Stato. Fi-
nita la pausa delle vacanze. fallito 
un nuovo tentativo di mediazione, 
la lotta riprese a tempo indeter-
minato. 

Furono settimanc caldissime. 
Git scioperi martellavano il pa
dronato, che comincio a sfaldars', 
fornendo ai sindacati lo spunto per 
predisporre un accordo-tipo a ca-
rattere aziendale, sottoscritto • poi i 
da centinaia di aziende. Anche la 
FIAT capitolo, accettando alcuni 
dei capisaldi gia conseguiti con le 
aziende IRI, tra cui un nuovo prin-
cipio di' negoziazione dei cottimi. 

In ottobre, sospesa nuovamente 
la lotta, si riaprirono con la Con
findustria trattative che condussero 
all'importante accordo di - mas-
sima " che riconoscevaj i diritti 
di contrattazione aziendale sui cot
timi, sui premi e sulle qualifiche 
da parte del sindacato, accordan-
do inoltre un acconto del 10 per 
cento sui futuri aumenti. Era cosl 

caduto il primo bastione del muro 
opposto dal padronato ai poteri 
contrattuali del sindacato nella 
fabbrica. 

Si proseguirono le trattative, ma 
la Confindustria scateno una nuo-
va offensiva propagandistica. gri-
dando alia < catastrofe economica >, 
e il fermento dei metallurgici creb-
be. Venne novembre, e il 22 porto 
la firma del contratto .Intersind, 
che accoglieva una considerevole 
parte delle richieste della catego
ria. Ma con la Confindustria le co
se peggioravano. Essa si irrigidt, 
affermo che si andava verso « Vin-
flazione ,̂ e in dicembre getto il 
suo asso: «O il contratto che vi 
offriamo noi, o la fine del contrat
to nazionale >. 

La manovra era politico. La re-
tromarcia coincideva con Vinvolu-
zione del centro-sinistra. Alia Con
findustria prendevano il soprav-
vento le posizioni delle forze piu 
oltranziste: quelle . dell'Assolom-
barda. La risposta era necessaria. 
Ci fu un primo sciopero il 12, 13, 
poi una mediazione governativa 
rinviata al 4 gennaio. ed una nuo-
va rottura, nettissima. I sindacati 
respinsero la campagna con la qua
le la Confindustria tentava di pre-
sentare la rottura come un fatto 
< di prestigio » per i sindacati, dc-
rivante da loro < motivi di casset-
ta » Ma cid non disturbo la lotta, 
che riprese pochi giorni dopo, in 
forma articolata. 

I sindacati avevano scelto la for
ma piii efficace e meno dispendio-
sa, ed i padroni reagirono rabbio-
samentc. Gia crescentemente iso-
lati da una c fuga > di accordi 
azicndali, gli ultras (specie quelli 
dell' Assolombarda) ' licenziarono, 
sospescro, multarono. Ma la prcs-
sione montava e le confederazioni 
sindacali decisero di chiamare tut
ti i lavoratori dell'industria a so-
stenere i metallurgici cd i loro 
obiettivi. Si ebbe il poderoso scio
pero nazionale unitario dell'8 scor
so, effettuato dopo che alia vigi-
lia era fallito un ulteriore tentati-
vo di mediazione governativa. Po
chi giorni prima, riprendendo la 
espcrienza degli elettromeccanici, 
i metallurgici milanesi, posti al cen-
tr0 della lotta, detterq vita ad una 
serie di *incontri con i cittadini* in 
Piazza del Duomo. Poi, la nuoca 
convocazionc ministerialc, i ripe-
tuti sondaggi, le prime discussioni, 
le trattative, Vintesa. 

Un capitolo di storia del movi
mento operaio si e chiuso al tem
po stesso che un altro sc ne apriva: 
Vesercizio ed il rafforzamento dei 
diritti conquistati, Vutilizzazionc 
sindacale dei poteri di contratta
zione. Tutto il mondo del lavoro 
ha fatto un passo avanti, grazic ai 
metallurgici, alia loro combattivi-
ta, tenacia, 'maturitd. 
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II contratto conquistato ie
ri dai - metallurgici delle 
aziende private rinnova pro-
fondamente — per la prima 
volta — tuttl gli istituti del 
precedente rapporto di la
voro. E' questo un tratto di-
stintivo che da solo basta a 
dime l'importanza. Ma ve-
diamo in dettaglio i sinyoh 
punti. 

OrHNO — Dalle 48 ore set-
VI Ml iw t j m a n a i j preceden
ti. alle: 43 per la siderurgia; 
44 per l'auto-avio; 45 e mez-
za per l'elettromeccanica, 
elettronica, * fonderie di se-
conda fusione e meccaniea 
generale; 46 per la cantieri-
stlca. La riduzione si opera 
per «scaglioni» nel tempo: 
il primo subito. il secondo 
col 1. gennaio '64, il terzo 
col gennaio '65 e 11 quarto 
col luglio 1965. Ed ecco il 
meccanismo degli a scatti» 
per i vari settori dell'indu
stria metallurgical siderur
gia 45 ore e mezza, 45. 44, 
43; auto-avio 46 e mezza, 46, 
45, 44; elettro, fonderie e 
meccaniea 47, 46 e mezza, 46, 
45 e mezza; cantieri 47 e 
mezza, 47, 46 e mezza, 46. 

Come si vede, l'orario di 
lavoro e ridotto nella stes-
sa misura di quanto otte-
nuto nelle aziende a par
tecipazione statale, ad ec-
cezione dell'elettromecca-
nica (mezz'ora in piii) e 
delle scadenze (sei mesi 
piu tardi il traguardo fi
nale). Bisogna pero con-
siderare il valore del con
tratto dell'industria priva-
ta, tenendo conto che ora-
ri ridotti in campo nazio-

• nale erano gia in atto nel-
l'industria di Stato. Inol
tre, si realizza con l'ora
rio e con i salari una pri
ma introduzione nel con
tratto delle i differenze 
« di settore *, mediante le 
quali il rapporto di lavo
ro viene adeguato alle 
caratteristiche peculiari 
alle varie branche mec-
caniche.' 

Straordinari sff-JK 
straordinarie le ore setti-
manali cbe superano l'ora
rio ridotto. La percentuale 
di • maggiorazione dalle 44 
ore in poi viene aumentata 
dall'8 al 10 %. 

Sfllari ~ Aumenti del 12 
•JUIWii p e r c e n t 0 a i setto
ri siderurgico, auto-avio, 
elettromeccanico ed elettro-
nico; dell'11 alia meccaniea 
generale (dal 1. luglio '64); 
del 10 e/o alle fonderie ed al
ia cantieristica, Vanno in 
vigore subito. II 10 % d'ac-
conto era gia stato acquisi-
to, con decorrenza immedia-
ta, nell'accordo di massima 
del 23 ottobre. 

Anche qui, si realizzano 
di fatto i miglioramenti 
ottenuti nell'industria a 
partecipazione statale. Si 
tenga conto che gli au
menti, neU'ultimo contrat
to, non avevano superato 
il 5 per cento. 

Qualifiche ^' r iT
e .£: 

raie invece di quattro, con 
i • seguenti parametri (rap
port! retributivi): 100 al 
manovale comune; 106,5 al-
I'operaio comune di 2' cate
goria; 111 all'operaio comu
ne di 1' categoria; 118 alio 
operaio qualificato e 132 al
l'operaio specializzato. Per 
gli intermedi: 140 e 190. Per 
gli Impiegati: 118, 126, 142. 
191, 255. Per gli operai e 
previsto l'assorbimento del 
50 % deU'eventuale ecceden-
za aziendale degli aumenti 
derivanti dal ricalcolo delle 
pagbe-base, effettuato sui 
nuovi «parametri*. II pas-
saggio al nuovo livello delle 
operate dell'ultima categoria 
awer ra gradualmente. 

Si realizzano qui due 
principi - di fondo: una 
estensione ed una rivalu-
tazione delle categoric, e 
la parita completa fra i 
sessi, la quale nell'indu
stria privata ha un peso 
economico assai piu rile-
vante che in quella di 
Stato. I « parametri > so-
no alio stesso livello di 
questa, inoltre. 

r < i H i M i — Solurione con-
U J f T i m i s o n a a I I o spirito 
dell'accordo di massima del-
l'ottobre, e analoga ai risul
tati Intcrsind-ASAP (azien
de IRI ed ENI, rlspettiva-

TORINO — Gli indimenticabili giorni della riscossa operaia alia FIAT, che caratte-
rizzo la battaglia dei metallurgici: sciopera dopo nove anni la Mirafiori, la piu 
grande fabbrica d'ltalia. 

mente) circa i poteri del 
municazione dei criteri det-
sindacato e le procedure; co-
tagliati di calcolo, comprese 
le lavorazioni a a catena»; 
assestamento dei tempi della 
durata di due mesi, con 80 % 
di paga garantito e contrat
tazione col sindacato nel pe-
riodo successivo, con 1'85 % 
di guadagno garantito. An
ni en to dal 10 al 12 % del 
minimo di cottimo per tutta 
l'industria. 

Prfitni — Pieno dlritto di 
r l C l l l l c o n trattazlone sin
dacale dei congegni e degli 
incentivi, a partire dal gen
naio prossimo, o alia scaden-
za dei premi in atto, con ba-
si incentivanti comprese fra 
il 2 e il 5 % delle paghe ta-
bellari nelle aziende dai 200 
ai 1000 dipendenti, e dal 4 
al 7 % in quelle superior! ai 
1000. Indennita sostitutiva 
dei premi in tutte le azien
de inferior! ai 200 dipenden
ti: 2 % della paga immedia-
tamente e 3 % dal 1. gennaio 
1965. Fine dei premi anti
sciopero e antisindacali. 

Coi cottimi, e piu an-
cora coi premi. si acqui-
sisce cosi in tutta l'indu-

. stria il principio dell'in-
centivo salariale fisso, o 
regolamentato sindacal-
mente. La cosa ha un*iin_ 
portanza enorme sul pia
no retributive 

scorso. Aumento del 50 7r 
degli importi relativi agli 
scatti impiegatizi dell'accor
do 1952. 

Indennita 

Diritti 

— Aumento 
della indennita 

di licenziamento: un giorno 
per ciascun gruppo (o «sca-
gliones>), ad eccezione del-
l'ultimo per il quale la sca-
denza e ridotta da 18 a 15 
anni. 

Anzianifd - • £ £ 
dei premi d'anzianita ma-
turati. 

Anche su questi punti. 
ed in ispecie quello degli 
scatti periodici agli ope
rai, il miglioramento 6 
net to rispetto al vecchio 
contratto; si tratta di con-
quiste che innovano i va
ri istituti, avvicinando il 
trattamento operaio a 
quello impiegatizio. 

Festivita — Verranno da 
ora in poi cal-

colate, agli effetti degli 
straordinari. 

— Sei ore mensili 
pagate di pennes-

so ai dirigenti sindacali: af-
fissione dei comunicati al-
l'albo; distacchi «in aspetta-
tiva» per chi ricopre rari-
che sindacali o pubbliche; 
conferma delle situazioni in 
atto, e delle prerogative af-
fidate dal vecchio contratto 
ai collettori. Per le trattentt-
te, verra predisposto un 
«assegno> al nortatore da 
mille lire ogni trimestre. che 
il lavoratore versera in ap
posite «cassette* destinan-
dolo quale qnota di contri
bute alia propria organizza-
zione. 

E' la prima volta che in 
Italia, nei due contratti 
dei metallurgici. vengono 
riconosciuti ed istituzio-
nalizzati questi iniziali e 
significativi diritti di fun-
zionalita, che si assoria-
no a quelli di contratta
zione. La cosa si cominen-
ta da se. 

GioVtt l t i — Parita sala-

viuvnm riaIe tolaICt per 
tutti quelli compresi fra i 
18-20 anni, con il trattamen
to degli adulti. 

Migliaia di giovani la
voratori ottengono con 
questo punto quanto a lo
ro speltava per l'apporto 
dato alia produzionc. Cio 
abolisce un'altra discrimi-
nazionp ingiusta. dopo 
quella che danneggiava le 
operaie. 

Militare ~~ n Penodo immure sotto le arml 
verra computato agli effetti 
dell'indennita d'anzianita. 

Congedo-(ri
,ln7aif4° 

tribuito e portato da 10 a 15 
giorni. 

Equiparati r,a"a^nr.S 
normativo (che era pari a 
quello degli operai) viene 
avvicinato del 50 % a quello 
degli impiegati. 

Nocivito e apprendi-
Stflf a — Demandati ad ap-
s i M i u posite Commissioni. 

Scadenza -~ , ! cont ,a l to 

J C U U e n z a s c a d r a n 23 ot
tobre '65, cioe avra una du
rata triennale. 

Infine, seppure non con-
tenuti nel contratto, van-
no citati due ' fatti che 
completano il quadro qui 
delineato. Per l'indennita 
di malattia e il periodo di 
«carenza> (non paga to), 
e prossimo un provvedi-
mento dell'INAM che do-
vrebbe migliorare i trat-
tamenti nei due casi, in 
una misura gia anticipata 
in taluni accordi azienda-
li, oltreche nel contratto 
IRI. Per le rappresaglie 
messe in opera dagli im-
prenditori contro i metal
lurgici durante la lotta. 
c stata sottolineata dai 
sindacati una dichiarazio-
ne del ministro del Lavo
ro, che auspica un ritiro 
di tutti i provvedimenii, 
specie dei piu gravi. 

Scatti — Due, biennali, 
deU'l,50r/r sulla re-

tribuzione, con pagamento 
dal gennaio '65 poiche la de
correnza c dal 1. gennaio 

MARIO AI.ICATA - Dueltore 
LUHil PINTtIK . Condireltore . 

Taddeo Conca • Uireuore resptmsabile 

Iscntto al a 5797 dt\ Kcgistro Siampa del Inbunale 
di Roma . I.'UN IT A auionzzazione a giornale 

muiale o. 4555 ' 

DIKEZIUNK. KKUAZIONt bUlVl fc NHOVE • UNITA n OU-
AMMINISTKAZIONB: Roma m«rt 13 500 K1NASCITA + 
Vti. d^i l a u n n i l«« ivi^l.. IVJE NUOVB + UNITA' 1 n«-
nl: Central ino nunwrl 4S5035I. 
4350352 4950J53 4950355 4951251 
4951252 4t>51253 4951254 4951255. 
AMllO>AMt.N II t IMl A i v r l 
sammto «ul Conin ci»rri*nlf 
pnstale a I '2x7951 » numi-ri 
annuo 10 000, semrsir 5 200. 
tnmpsiralf 2 750 - 7 nuim-n 
(con tl lunrdt) annuo IIK50 
st»mt-»trale 6 000. inmrtUmli-
J170 • & numen tn-nu il 
lunfdl e ««"ni* la domt-mcai 
annuo 8 350. wmrttri l i - 4 400 
lrlm.Tti 2.TWI KINAAI ITA 
annuo 4 500. tiemwirale 2 400. 
VIE NUOVE: annuo 4 500. 
grmestt 2 400 Eslrrn: annuo 
aaoo ti nu-ai 4 aou • Vlb N t o 
VE + UNITA' 7 numeri 15 000. 

m«TI l»O0O, KINAJICITA + 
VIE NUOVE • UNITA - •< nu-
mt-rt 17 500 PUBBUl ITA : 
C'onrrssionana r^clusiva i H 
(SocH-ta p f i la PubbliclU in 
Hal la) ROOM. Via dfl Parla-
mfntn w, e tur MlCrunall In 
Italia . Tflrfnnl K«S54t. 42. 43. 
44. 45 • TAKIFFR (tnillimrlp 
rolonnal. Commi-rnalr. Clni-' 
ma L 200. |>>nit-niralr I . SO 
Cronaca U 250. Nrrrolofla 
Karti^tpatl*>nr L 150+100 
Oomrnfralr L 150 4- .»»• n 
nanxlarla Banrhr L 5«n 

U>gall L 350 

DALLA 
PRIMA 

formava che < secondo le di-
rettive • americane, la forza 
multilateral dovrebbe essere 
articolata su tre contingenti: 
1) forze strategiche e nuclea-
ri americane (bombardicri 
strategic! e sommcrgibili ar-
mati di "Polaris"); 2) ana
logue forze britanniche; 3) 
una forza internazionale flnan-
ziata e controllata da diverse 
nazioni. principalmente la 
Germania occidentale, il Bel 
gio e l'ltalia». 

Queste affermazioni, come 
si vede, trascendono di gran 
lunga la questione particolare 
delle basi fisse nei porti ita-
liani o spagnoli. Si prcvede 
la creazione di un contingen-
te che rappresenta chiaramen-
te il « cavallo di Troia» per 
far entrare nella nuova NATO 
atomica anche la Germania di 
Bonn, e che implica oneri fi-
nanziari e corrispondenti. «au-
tomatici», oneri militari che 
comprenderanno ovviamente 
la concessione di ogni appog-
gio ai contingenti USA e del
la Gran Bretagna. 

Cosi stando le cose, non si 
riesce proprio a capire quali 
ragioni, oltre a quelle eletto-
ralistiche che consigliano di 
mantenere tutto nella nebbia, 
facciano accettare al PSI, con 
tanto superficiale ottimismo c 
tanta fretta, dichiarazioni go-
vernative la cui significativa 
reticenza dovrebbe invece 
preoccupare fortemente tutte 
le forze democratiche, dentro 
e fuori della maggioranza. 

I DISCORSI Molti natural-
menle i discorsi di tono or-
mai apertamente elettorale. 
Fra i piu interessanti vanno 
citati quello di Fanfani ad 
Arezzo, quello del compagno 
De Pascalis (« autonomista » 
del PSi) a Mortara e quello 
di Bonumi a Salerno. Fanfani 
ha fattj un bilancio della le-
gislatura che ha delinito quel. 
la «degli anni della speran-
za » e che ha interrotto il «ci-
clo degli anni difncili >. Agli 
anni dal 1963 al 1968 bisognc-
ra dare l'impronta degli < an
ni della certezza >. A questo 
fine va difesa la politica seel-
ta dalla DC al congresso di 
Napoli stando < vicini al Sc-
gretario on. Moro e alia Di-
rezione, battendosi intanto 
perche gli elettori confortino 
ancora una volta la DC >. Lo 
appoggio socialista andra con-
solidato, e l'obiettivo sara fa
cilitate) dal fatto che il PSI ha 
capito che la DC non intende 
< subordinare le giuste riven-
dicazioni sociali alia continui-
ta del potere nelle mani delle 
forze che da tempo lo dete-
nevano ». 

II compagno De Pascalis, 
andando ben oltre i deliberati 
anche recenti del CC sociali
sta, ha dichiarato che < l'ac-
cordo fra DC, PSI, PSD1 e 
PRI in politica estera non e 
impossibile, posto che oggi al. 
l'ltalia si pongono tre impe-
gni: favorire le trattative per 
il disarmo, opporsi a De Gaul. 
le. favorire l'ingresso della 
Gran Bretagna nel MEC >. 
Obiettivi, come si vede, assai 
limitati, tanto piu che della 
politica generale di integrazio. 
ne sempre piu stretta nella 
NATO e dell'atteggiamento 
nei confronti di Bonn, De Pa
scalis ha ritenuto opportuno 
non fare parola. 

BONOMI Un attacco a quanti 
vogliono che sia accertata la 
verita sulla Federconsorzi e 
stato sferrato ieri — nei soli-
ti termini - forsennati — dal 
principale accusato: Ton. Pao
lo Bonomi. Egli ha affermato 
che la Federconsorzi e un pi-
lastro della politica agraria e 
della stessa democrazia. ag-
giungendo che ogni tentativo 
di far rendere i conti a que
sta organizzazione < e un'in-
venzione e un complotto dei 
comunisti, dei socialisti e dei 
radicali >. Quanto alia docu-
mentazione Bonomi ha ripetu. 
to quella gia usata da Rumor, 
la quale ridurrebbe da 1064 a 
800 i miliardi dei quali — 
per 1 ammasso del grano — 
mancano i rendiconti. lascian-
do quindi del tutto aperto il 
problema dell'inchiesta. 

Riunione 
dei ministri 
delie finanze 
del Comecon 

PRAGA. 17. 
Una riunione dei ministri 

delle finanze. di tutti i paesi 
socialisti. si e -conclusa a 
Praga con la firma di un ac
cordo multilaterale sulla re-
golamentazione dei paga-
menti non^ commcrciall, tra 
questi paesi. 

Alia riunione era presente 
anche il ministro delle finan
ze dell'Albania. 
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