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II 1967 lasda in eredita una forte disoccupazione 

SONO 324 MILA I GIOVANI 
CHE NON TROVANO LAVORO 
Nemmeno la laurea basta ad assicurare Fassunzione — Gli altri dati: 669 mila 
persone gia occupate alia ricerca di un posto; un milione di occupati a tempo 
parziale — La Confindustria alia conferenza triangolare:«A noi va bene cosi» 

PREVISION! SUL 1968 

Industriali ottimisti 
all'inizio dell'anno 

L'lstttuto per la congiun-
tura e c Mondo economico » 
hanno condotto la consueta 
inchlesta mensile presso 
gli imprenditori industriali 
italiani. II risultato $ una 
splccata tendenza all'olli-
mismo all'inizio del 1968. 
Ecco dunque il quadro del-
le rispoxte. 

Livello degli ordini: e" 
valutata * alto » o t norma-
le » dal 71% delle az>ende. 

Produzione: e* risultata 
« normale » per il 70% del
le aziende e addirittura 
€ alta» da un altro 10%. 
Solo il 20% si considera a 
basso ritmo. 

Giaoenze di prodotti finl-
tl: fl 62% dichiara di tro-
varsi in condizioni norma-
li; il 14% addirittura con 

giacenze scarse o nulle; il 
24% ha scorte eccedenti. 

Prevision! ordini: nei 
prossimi 3-4 mesi H 63% 
delle aziende prevede che 
il flusso degli ordini si 
mantenga al livello attua-
le; il 20% pensa addirittu
ra che si intensilicherd; il 
17% prevede una flessinne. 

Prevision! produzione: 
prerednno un aumento il 
22% delle aziende: stabili
ty il 66%; diminuzioni il 
12%. 

Naturalmente gli Indu
striali, o almeno la . Con-
f industria. sottolineano che 
per proseguire sulla via 
dell'oltimismo bisogna la-
sciare fare a loro e, per 
soprammercato. aarantirli 

dai contraccolpi di muta-
menti internazionali. Con la 
massima improntitudine ie-
ri 24 Ore scriveva che « si 
4 diffuso un senso di sco-
ramento in presenza delta 
debolezza del governo a 
fronte delle rivendicazioni 
dei sindacati in tema di 
pensioni e di traltamento 
economico degli statali» 
K" chiaro che per dare la
voro ai disoccupatt e pen-
sioni adeguate agli anzia-
ni le cose non possono re-
stare come sono: occor-
re un allargamento del-
la siruttura economico. da 
attuarsi con riforme e ini-
ziative pubbliche. se ne-
cessario mettendo in forse 
la < vita tranquilla» del 
grande padronato. 

Nel 1967 il reddito naziona-
le e aumentato in misura su-
periore alle prevision! del 
Piano, ma l'occupazione non 
e aumentata ne in misura cor-
rispondente alle prevision! del 
Piano ne nella stessa misura 
della produzione. • 

Per il quarto anno consecu-
tivo i lavoratori fanno le spe-
se delia congiuntura economi-
ca — prima perche bassa: 
ora perche alta. ma a certe 
condizioni — nel modo piu 
drastico. senza attenuanti. 

II quadro dell'occupazione, 
pur nei vaghi contorni che ad 
esso danno le attuali statisti-
che. e grave, senza bisogno 
di forzature, anche cos! co
me appare dall'indagine cam-
pionaria sulle forze di lavoro 
L'occupazione nell'agricoltura 
e diminuita. fra I'ottobre I960 
e I'ottobre 1967. di 70 mila 
unita. L'occupa/ione nell'in 
dustria. negli stessi 12 mesi. 
e aumentata di sole 82 mila 
unita: da 7 milioni e 721 mila 
unita a 7 milioni e 803 mila. 
Nell'aprile del 1967. secondo 
TISTAT. erano state raggiun-
te 7 milioni e 824 mila unita 
occupate nell'industria. ma 
nei mesi successivi vi e stata 
una nuova diminuzione. Del 
resto. dato il carattere dei 
dati. la stazionarieta denun 

Lettera della FILTEA, FILTA, UILT 

Tessili: protesta 

contro il governo 

per l'occupazione 
Ignorata la richiesta di un incontro sui problemi 
della ristrutturazione - Ribadita I'esigenza di rap-
porti corretti con le organizzazioni dei lavoratori 

In data 23 novembre 1967 le segreterie nazionali Z 
della FILTA CISL, FILTEA CGIL e UILT hanno inviato ; 

ai minister! del Bilancio, del Lavoro. dell'Industria e -
del Commercio con I'estero un documento sulla ri- -
strutturazione dell'industria tessile cluedendo un in- Z 
contro per discutere le proposte in esso contenute. Nel Z 
documento si richiedeva una programmazione settoriale ™ 
che affrontasse i problemi occtipazionali e produttivi -
dell'industria tessile e si subordinava i'atteggiamento -
dei sindacati nei confront! della legge di iniziativa Z 
del governo che giace in Commissfone al Parlamento. Z 
alia messa in atto di questo tipo di politica economica Z 
e ad alcune modifiche alia legge stessa. -

A tutt'oggi. le organizzazioni sindacali not) hanno Z 
ottenuto alcuna risposta mentre il disegno di legge e Z 
stato riproposto nella sua versione originaria all'esame -
della commissione industria della Camera. «Le tre -
organizzazioni sindacali — informa un comunicato — Z 
ribadiscono la loro richiesta di un immediato incontro ; 
con i ministeri interessati e colgono I'occasione per Z 
sottolineare la necessita che i rapport) fra governo e -
sindacati siano caratterizzati da un'effettiva pratica Z 
di consultazioni senza che nessuna delle parti sia po- Z 
sta di fronte a fatti compiuti Nel caso in cui tale ; 
richiesta non vcnga accolta. le tre organizzazioni as- • 
sumeranno le opportune initiative sindacali». -

Dopo la riforma economica 

Ungheria: nuove 
terre per la 

conduzione diretta 
II 40 per cento del reddito dei soci delle coope
rative agricole proviene dagli appezzamenti col-
tivati in proprio - Piu ricchi i mercati rionali 

Dal nostro corrispondente 
BUDAPEST. 5 

Sono stati in molti — tra gli 
osservatori stranien — a chie-
dersi sc la c piccola proprieta 
contadina». cioe gli appezza
menti di terreno assegnali dalle 
cooperative agricole ai loro soci 
quale incentivo al reddito fa-
miliare. sarebbe rimasta in pie-
di col nuovo « meccanismo eco
nomico*. Ma le prevision! pes-
simistiche sono state battute. 
A quanto sembra. infatti. i con-
tadini hanno retto alia prova e 
I mercati rionali sono piu che 
mal ricchi di frutta. verdura 
ed ovini. D nuovo € meccani
smo». quindi. se da un lato sta 
dando alle cooperative una lax-
ga autonomia di movimento. 
dall'altro permette ai cpiccoll 
proprietari » di estendere 0 loro 
lavoro. 

Chi. infatti. dimostra mag* 
giore attaccamento alia terra 
della cooperativa e lavora se-
riamente per farla produrre 
d! piu. e favorito ne] momento 

Per non pagare direttamente i mezzadri 

/ / Monopolio tabacchi 
si ribella alia legge 

Ignorato persino il a parere » di on ministro -1 predittori discriminati in 
doe categoric- per favorire i proprietari terrieri, si tagliegg'iano i lavoratori 

I dirigenti del Monopolio ta
bacchi «*anno conducendo una 
guerra personate: nflutano di 
applicare ia legge 756 sui cotv 
tratti agran. net confronti dei 
produttori di tabacoo e, per non 
applicarla. nan buttato nel ce-
stino delle cartacce anche U 
« parere * appositamente nchie-
sto al mmi«tero detTAgncoltura. 
Naturalmente tanta sventatezza 
non e senza motjvo: d sono. fra 
i produtton di tabacoo. confe-
renti di prima classe. grossl pro
prietari e industriali per inten-
derci. e conferenti di seconds 
classe: contro quest] ultinru. 
che comprendono mezzadri e co 
lont. vanno »e antipatie dei di 
rigenti del Monopolio. fino al 
punto cne quest Tunzinnan deilo 
Stato vo«liono ergersi al disopra 
dello Stato. cioe sabctare una 
legge. 

Questa situazione. c^e si pro 
trae da tre anni viene segnalata 
•ncora una voita dalla Feder 
mezzadn-CtilL potche propno in 
quest! giorni U Monopolio sta 
ritirando U tabacca Nei ntira-
l« il prodotto I dirigenti del 
Monopolio non voghono ncono-

scere personalita propria, auto
nomia contrattuale e ammmistra-
tiva. capacita decisionale auto-
noma a) mezzadro che. per essi. 
rimane un complemento del pa 
drone concedente. a onta delta 
legge n 756 sui pattt agran. 

Ma ecco la nsposta che. gia 
airmiz'o del 1967. il ministero 
dell' Agncoltura dava ai diri
genti del Monopoiio (allora an-
cora alia rcerca di lumi su co
me comportam): 

t A) Le deosioni di rilevame 
interesse nguardanti la direzio-
ne deU'impresa debbono essere 
concordate tra concedente e m » 
zadro. U quale ultimo ha anche 
U diritto di partecipare. oon 0 
concedente. alle operazioni di 
compra vendita di comwie inte 
resse (art. 6). 

« B) 11 mezzadro pod eaeguire. 
anche *e il concedente si oppon-
ga. innovaziom neH'ordmamento 
produttrvo riceiendo i relativi 
contriboti <atali (art. 8): 

«C) Le parti, dopo la diw 
swne tn natura dei prodotti. ac-

Suistano la piena disponibihta 
elle nspettive quote e tn caso 

di confcnmenti dei prodotti ad 
azier.de di trasformazione o di 

conservazioni o a eserctzi di 
vendita. i relativi accrediti sia
no fatU separatamente alle parti 
per le rispettrve quote: in tal 
caso il concedente e il mezzadro 
partecipano a panta di condi
zioni ai risultati economia delle 
operazioni di trasformazione. 
conservazione e vendita dei pro
dotti ». 

Questa « mterpretazione • del 
ministro Restivo non e certo del 
tutto accolta nella stessa am-
mimstraxione statale. ma quello 
che conta e cne essa concjodeva 
dando precise direttive ai fur> 
zjooan del Monopolio: € Pcrtan-
to questo ministero.- ntiene che 
fl pnncipio degli accreditamenti 
separati debba valere anche per 
i) caso prospettato *. conclude la 
noU. 

La segretena della Federmez-
zadnCGIU ael nlevare l'<na-
dempienza. mvita i mimstri det 
le Pmanze e detlAgricoltura a 
Mervenire Fra I'altro il mini
stero delle Finanze cne na la 
« tutela > del Monopolio. e retto 
da un socialista. che tuttavia si 
sta comportando peggio dello 
scelbiano Restiva 

in cui si tratta di ottenere. per 
conto proprio. un appezzamento 
piu grande. II contadino che 
riceve un quarto o mezzo etta-
ro di terra pu6 coltivare. ol-
tre ai prodotti stagionali. anche 
ortaggi e frutta cne poi diret
tamente lmmette sui mercato. 
Inoltre pud allevare quanti ovi-
ni ritenga opportuno e un nu-
mero limi'ato di animali da 
came e da latte. 

A questo punto possono sor-
gere alcuni interrogativi piu 
che legittimi. Si dira: come puo 
una famiglia di contadini man-
tenere. con mezzo ettaro di 
terra, polli. anatre. conigli. pe-
core e vitelli? Se la piccola 
azienda familiare fosse abban-
donata a se stessa la domanda 
avrebbe un senso. Ma in Unghe
ria esiste una intelligentte for. 
ma di incentivazione. E' la coo
perativa. infatti. che aiuta i 
soci ad allevare il bestiame con 
mangimi fomiti a prezzo di co-
sto e con I'acquisto diretto dei 
vitelli e dei manzl in eta da 
macelio. Si e cos! potuto calco-
lare che il reddito di un socio 
denva. in media, per il 60 per 
cento dal lavoro cooperativo e 
per II 40 per cento da quello 
compiuto sull'appezzamento pri
vate. Ed e stato anche appurato 
che Ia collettivita nazjonale 
riceve. dal lavoro In proprio 
dei contadini. la meta del pa-
trimonfo suino. un terzo d! quel
lo bovino. due terzi di quello 
da cortile e la maggioranza 
a«o!uta della produzione di 
latte. 

La terra, comunque. non sem-
pre viene data a gesttone di
retta. E hi moltt ca"?i pud anche 
essere tolta a chi ha dimostrato 
di non saperla coltivare e farla 
rendere sulTicientemente. Non 
solo, ma pud essere tolta anche 
a chi pur di far fruttare il 
( suo i appezzamento trascura 
il lavoro della cooperativa. 

Una speciale commissione — 
composta dai soci e dal tecnici 
— ha il compito del controllo 
E nel caso venpano scooerfe 
defic*nze 1'anno dopo la terra 
viene npre«a dalla coooerativa. 
Ma cneralmente tale proce-
dura non viene messa in atto; 
in primo luogo perche e dilTi 
rile trovare contadini che tra 
«curino fl lavoro e secondaria-
mente perche. spesso. st pre-
ferlsce ammonire rtnteressato 
senza passare a decisioni ra
dical]. 

Qutndl nel aettore delTagrt. 
coKura. pur attraverso mille 
difflcoKa ed esperimenU. « e 
riusciti a ereare ono stabile 
equihbno tra la cocpenmone e 
la c piccola proprieta ». Non e 
comunque detto che tutto fun-
rioni alia perfeztone Un fatto 
e certo. ed e che I contadini 
unxheresi possono gimrdare con 
tutta Rducia alia cooper a'tone 
che ha permesso. nel giro di 
pochi anni. la trasformazione di 
tntere rone e la creazione di 
nuovi rapporti tra la dtta e la 
campitfna 

Carlo Benedetti 

ciata nell'occupazione dei set-
tori-base deU'economia 6 fin 
troppo provata. 

I dati sulla disoccupazione, 
certamente non esagerati dal-
I'lstituto di statistica. parlano 
altrettanto chiaro circa le 
drammatiche condizioni della 
popolazione Iavoratrice. Dal 
1963. mese di ottobre. quando 
TISTAT afTermd di avere ac-
certato 1'esistenza di 398.000 
persone in cerca di occupa-
zione. si passd a 531 mila nel 
1964 (stesso mese dell'anno). 
674 mila nel 1965. fino al mas 
simo di 682 mila nel 1966 e al-
l'attuale quasi-massimo di 669 
mila persone in cerca di una 
occupazione introvabile. Biso
gna ricordare. in proposito, 
che l'indennitî  di disoccupa 
zione e di 400 lire al giorno. 
e corrisposta solo in partico-
lari casi nnnostante le chiac 
chiere del centro-sinistra. 

Ci sono. poi. gli occupati 
a t tempo parziale >: 178 mi
la nei vari settori e oltre 800 
mila all'interno del settore 
agricolo. Un milione di semi-
disoccupati Qualche settima-
na fa. in perfetta sintonia con 
una routine burocratica affer 
mata. il ministro del Lavoro 
sen. Bosco ha autorizzato an
che per quest'anno l'apertura 
di un certo numero di cantieri 
di rimboschimento. attivita 
notoriamente poco procluttiva 
per il modo in cui e fatta. e 
non coperta da un vero e pro
prio salario Questo. tuttavia. 
e quanto si sta facendo per 
affrontare la disoccupazione 
invernale nelle campagne 
mentre giacciono inattuati im-
pianti di irrigazione e imbri-
gliamento delle acque 

Un altro aspetto ancor, piu 
drammatico perche meno co-
nosciuto e valutato, ^ quello 
dei giovani in cerca di prima 
occupazione. Erano 324 mila 
nell'ottobre scorso: per rag-
giungere un simile massimo 
bisogna tornare indietro fino 
al 1959. Alia fine del 1962 i 
giovani in cerca d! prima oc
cupazione erano diminuiti a 
poco piu di 200 mila: poi il 
numero e ricominciato ad au-
mentare. A otto ann! di distan-
za, tuttavia. il giovane che 
oggi cerca lavoro non e piu 
lo stesso: sempre piu elevata 
e la percentuale dei laureati 
e diplomat!, spesso giunti alia 
laurea e al diploma con gra-
vi sacrifici delle famiglie. che 
s! vedono rifiutare un'occupa-
zione o sono costretti ad ac-
cettare un qualsiasi ripiego 
in attivita non qualificate. 

E' questo fl quadro a cui 
bisogna riferirsi. inoltre. 
quando vediamo le manife-
stazion! quotidiane dell'arro-
ganza dei padroni, il rifiuto di 
sottoporre il collocamento al 
controllo dei sindacati. di da
re agli stessi occupati la cer-
tezza di un adeguato accredi-
to di oontributi assicurativi 
per i casi di vecchiaia e in-
validita. TJ cosidetto merca
to del lavoro e tornato a pre-
sentare le caratteristiche di 
un'offerta che sopravanza lar-
gamente la domanda e fl pa
dronato cerca di approfittar-
ne. fino al limite imposto dai 
rapporti di forza sindacali e 
politici. Proprio in questi gior
ni la € conferenza triangola
re suH'occupazione t e arena-
ta sui rifluto della Confindu-
stria a una conclusione che 
ammetta la necessity. I'ur-
genza. di provocare — oon ri
forme e interventi diretti del
lo Stato. se necessario — un 
allargamento della struttura 
economica nazionale. nell'agri
coltura e nell'industria. Ep-
pure. apparentemente non e'e 
via d'uscita: 1'emigrazione. a 
causa delle difficolta a 11'este-
ro. e diminuita Cda 445 mila 
a 349 mila emigrati in un an
no): la percentuale di donne 
occupate nell'industria e sce-
sa a ncora (1 milione e 557 
mfla donne soltanto trovano 
lavoro nell'industria: e nelle 
fabbriche tessili si licenzla 
giomo per giorno). In realta. 
fl padronato non ha volonta 
di uscire dalla strada seguita 
in questi anni per quanto sia 
dannosa a grandi masse di 
lavoratori: pud essere soltan
to costretto a cambiare strada. 

Verso una nuova azione 

Italsider: 
convocoti i 

acomrttfti di 
coordinomento » 
Le segreterie nazionali della 

FIO.V1. F1M e UILM .ti merito 
alia vertenza aperta per | 38 
miia s:derurgici detritslskler. 
hanno deciso di convocare i 
rispeuivi ccomitati di coordi-
namento* per venerdl 12 gen-
oak) alio acopo di fare U pun
to sulla vertenza e dt defimr-
ne unitanamente 1'ultenore svi-
luppo. 
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24 GIORNI D! OCCUPAZIONE 
Gli opera! della Stifer, la fabbrlca di frigoriferl di Pomezia, 
vlcino Roma, che da 24 giorni occupanc I'azienda per ottenere 
I'applicazlone del contralto di lavoro hanno ricevuto terl la 
visita dl una delegazione di parlamentari comunistl (formata 
dal compagni Natoli, Barca, Cinciari Rodano, D'AlessIo, e 

Mammucari, accompagnala dal conslgMere comuna'e Marconi. 
La delegazione ha espresso ai 160 operai in lotta la solldarieta 
del deputati e dei senator) comunlsli. I dipendenli del ccm 
plesso dl Pomezia hanno mostrat0 ai parlamentari le ingiun 
zioni di sgombero ricevule giovedi scorso e secondo le quali 
entro II 13 dovrebbero abbandonare lo stabillmenlo. Sulla si-
tuazione creatasl nella fabbrlca Stifer I compagnj Natoli, 
Barca, Cinclarl Rodano e D'AlessIo hanno presentato una In-
terrogazione al Ministro del lavoro. 

BANCARI: il contratto dopo un anno di scioperi 

Perche non hanno ascoltato 
Vironica voce del padrone 

Lezioni ipocrite del «Corriere della Sera» — Conquistata 
una nuova unita nello schieramento sindacale della categoria 

Un cantiere navale 
occupato a Napoli 

I lavoratori dell'ONI si apprestano a passare Is quarts notfs 
neU'lnferno del cantiere. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 5 

Oggi terza giomata di OCCJ 
pazione del canuere navale OM 
dove 60 dipendenti su 93 hanno 
ricevuto nei giorni sccrsi Ia let
tera di ucenziamento. La dire-
zione del cantiere. contraria-
mente a quanto era stato lasciato 
credere in un pnmo momento. 
non intende procedere alia chiu-
sura dello stabilimento. ma solo 
al mantenimento di un piccolo 
orgamco per ncorrere poi alia 
manodopera a contratto a ter-
mme quando ie commesse 10 n-
chiedono In tai modo I'ONT rea-
hzzerebbe una notevole nduz:» 
ne dei costi anche perche di 
solito i contrattisti sono retri-
txjiti in misura infenore ai co-
siddetti « stabih >. 

La pratica del contratto a ter-
mine e oramai nel porto di Na
poli una prassi costante. fonte 
di illegality, di sfruttamento ver-
gognoso della manodopera, di 

continuo ricatto verso tulie le 
maestranze occupate all'interno 
del porta Contro querta pratica 
i lavoraton e i sindacati si stan-
no battendo da tempo nella pro 
spetttva della conquista di un 
regolamento dei lavoro portuale 
nel ramo mdustriale. alio scopo 
di garantire il salario e I Uveill 
di occupazione- L'Ente porto si 
e impegnato. almeno formalmen-
te. a emanare questo regola
mento entro la fine del mese: 
sta di fatto perd che contro que
sta decision* si e levata con 
forza I'Unione degli industriali 
e. all'interno del porto. t van 
cantieri navali. con I'ONl in 
testa La lotta dei lavoratori del
l'ONI per questo sta acquistando 
ogm giomo di piO un grosso si-
gnincato di rot tura di una situa-
zione ormai insostenibile. 

I. t. 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 5. 

Nove di maUma del 29 ap.-Ue. 
I bancari milanesi sono :n piaz
za. A piazza CasteMo parlano l 
dirigenti stndacah sanzionando 
fin dall'jiizio quell'uruta che re 
stera la caratteristica fondamen-
tale della lunga lotta condotta 
dai 120 mila bancari di tutta 
Italia per otto men. fino al SJC-
cesso di ieri I'altro. Quella mit-
tina. davanti al CasteLo Sfor-
zesco. un gruppo di «coUetti 
bianchi > brucia per terra, to 
gliendosele di tasca. le cop:e 
del t Corriere della Sera *. Vn 
Kiomale che da allora avra poca 
fortuna con i bancari. 

Ri!eggiamo quello che I'orzano 
milanese scrive il 5 maggio. 
giomo delJo saopero nazionale. 
a conclusione degli scioperi a 
scacchiera dei giorni precedenti. 
Ugo Indno firma. nelJa seconda 
patina, un pezzo di cu: va!c Ia 
pena riportare qualche brano 
II titolo e gia sigmficativo: « Un 
malcost'jme dilagante e ingiusti-
ficabile . Lo sciooero affiancato 
al> feste». In efTetti La deci-
sione di scfoperare il 5 magg:o 
— dopo il Primo maggio festive 
0 4 maggio anche festivo per la 
cefebrazione deU'Ascensione. alia 
vigiHa di un sabato-domenica — 
* stata presa propno perche 
crea maggion disagi qundi mag 
aiori possibilita di farsi sentire 
dalla controparte che rifluta o?m 
trattativa. POT U « Corriere » pe
rd questa noo e una h>g;ca e 
aweduta tallica comuie a *u»i; 
i sindacati dei mondo: no. s; 
tratta di < frivoiita * dei bancari 

Ecco che cosa scrive Indno 
quel giomo: « Una aperta disap 
provazione dev« essere consen 
tita per quanto riguarda Ia see! 
ta deQa data. Lo sciopero e una 
legittima manirestazione di lotta 
ma appunto perche di lotta S* 
tratta. esso imphca saenfid. Si 
realizzano invece "ponti" pro-
lungati ET una manifestazkne 
di 3eggerezza. d'irresponsabilta 
e msomma di malcostume quan
do «rt tncoraggiano al»egramen-e 
i lavoratori a godersi qualcrte 
giorno di vacanza wi phi. Q-ia!e 
solidaneta si iUudono di riscuo 
tere daITop:mone pubblxra que-
gli sciooeranti che confoodono 
!o sciopero con le ferie. che 
mescolano la lotta con fl dn-er 
timenfo. che poco si curano del 
mancato guadagno essendo oa-
lesemente intend a consumare i 
pcojHi risparmi in proiungati 
riposi festivi? ». 

Sui « Corriere d*Informaz»one » 
cor.iinciano a comparire le pri 
me. poco nobili. vignette sui ban 
car! « ricchi» che vogliono oer 
flno guadarnare di piu n gfoco 
suli'associazione mentale imme 
diata fra < bancs » e « bancarto > 
v'ene sfnrttato flno alia nausea 
Sooo ricchi. scjoperano per non 
lavorare. irretponsabni vagahon-
di che amano 1'ozio. 

Nuovo sciopero dei bancari dal 
31 maggio al 4 giugno. Anche 
questo — naturalmente — a 

I cavaUo di alcune fesuvits. II 

« Cornere » ha sinesso di fare 
il moralista da strapazzo. 1'au-
stero tutore del costume. E' suc-
cesso che il pnmo sciopero li.i 
avuto p:cna nuscita. Quindi il 
tono diventa serio. non piu pa-
ciflco e sentenzioso. Scopo pnn-
cipale: fare fallire il nuovo scio
pero. Quindi il titolo da questa 
notizia: « Oggi scioperano i ban
cari. Assicurati i servizi di spor-
tello >. Sara anche questa una 
via presto abbandonata. I pochi 
funzionan che non adenscono 
alio sciopero. powono solo ga
rantire alcuni servizi eccezio-
nali: Ie operazioni normali cssl-
tano» tutte. E diventera pro-
gressivamente tanto compatta la 
astensionc. che nessuno si ?o-
gnera piu nemmeno (di II a 
pochi mesi) di andare a pagane 
Ie cambiali o i canoni o a cam
biare assecm nei giorni di scio
pero. 

II t Cornero > (che all'inizio 
ate.a avuto al suo fianco anche 
ja e Stampa » e perfino il « Gior
no ») smette di pubblicare vi
gnette. smette di fare il profes-
sore in cattelra. smette di dare 
falsi annunci: dara sempre e 
so!o notizia dello sciopero. pun-
tualizzando bene oran e date. 

* • • 
G!i sciopen hanro un primo 

efTetto. Awio delle trattative a 
Roma con la mediazione del mi
nistro Bosco. II 15 giugno si co-
m.ncia: il 22 giugno Ie tratta
tive vengono rotte di fronte alle 
nsibili propaste delia contro
parte padrona.'e. L"unita e la 
compattezza della categoria s*u-
pisce quanti erano abituati a 
considerare i bancari e gli tm-
pxgati -n genene docili categoric 
incapaci di lotta re. Comincia la 
fase piu dura Funzionari e di-
rettori g:ocano le carte dei ri-
catt; pio vcrgognosi. In 'ma 
seconda assemb'ea a Milano. nel 
higlio. I sindacalisti denunciano 
deckie di episodi di pressione 
e ricatto sui bancari. Gli scio
peri a scacch:era del buglio 
vanno ben-.5s:mo Vanno bene gii 
«cioperi d: ^'te-nbre e di otto-
b-e. A novembre. su rich:**a 
del ministro Bo ĉo si sospen^e 
una nuova agitaztone per andare 
a una seco-via trattativa: che 
dopo due giorni viene rotta. I 
padroni delle baoche non voglio-
no conceJere nulla. 

Siamo agli uttimi sexjpen di 
dicembre L'azione e sempre p»u 
precisa. pio dura e ha sempre 
maggior effetto E infatti ai 
primi di questo mese di gennaio 
la parte padronale flnaunente 
molls. La lotta e stata lunga ma 
util'-̂ sima L'opinione pubbtica 
(smentendo C * Corriere ») ha 
commdato a capire che i ban-
can avevano rag-one: la cate
goria ha raggitnTo una njova 
unita che ha permesso ai diri
genti sndacah. in una conferen
za stampa a M lano fa dicenv 
bre) di dichiararsi ormai per 
I'unita organica. E* valsa v«r*-
mente la pena di lottare • 0 
success^ finale ne e la 
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