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Un'antica questione torna sulle piazze e in Parlamento 

Perchi ancora la mezzadria 
Un impegno di civilta di progresso e rinnovamenfo delle campagne che vede schierafi uomini e forze diverse: 
dal PCI alia sinistra dc, al PSI, ai sindacati e alle organizzazioni confadine • ramiglie fravolte dalla crisi fondiaria 

Un retroscena ancora oscuro dietro il crack da 60 miliardi 

PROTETTO DALLE GRANDI BANCHE 
Marzollo truf fava comodamente 

I traguardi 
dei braccianti 

L'apertura della grande ver
tenza nazionale per il rinnovo 
del pai«»5 nazionale di lavoro 
di oltre 1 milione e mezzo 
di braccianti e salariati agri-
coli caratterizzera fortemente 
lo scontro sindacale dei pros-
simi mesl. La piattaforma ri-
vendicativa presentata nella 
Conferenza stampa tenuta uni-
tariamente dai tre sindacati 
di categnria si colloca in una 
visione di profonda trasfor-
mazione delle strutture della 
nostra agricoltura. Come si 
puo pensare, infatti, di tra-
sformare la nostra agricoltu
ra per metterla in grado di 
produrre beni agricoli di qua
lity e in quantita sufficlente 
e a basso prezzo, se non si 
blocca lo spaventoso esodo di 
milioni di lavoratori dalle 
campagne italiane? I lavora
tori, i braccianti e i contadt-
ni fuggono dai campi perche 
rifiutano una vergognosa in-
feriorita delle condizioni di 
vita e di lavoro. di reddito e 
di civilta. 

I braccianti agricol' lavora-
no ancora in media 100 gior-
ni all'anno. Ancora oggi in 
moltisstme province si pratl-
cano salari vergognosi. Nel 
Veneto. una delle region! agri-
cole piu avanzate. la media 
delle retribuzioni giornaliere 
e di 2.200 lire. Nell'Umbria. 
nelle Marche e nel Lazio 
(esclusa Roma) la retribuzio-
ne va sulle 2 000 lire, ad Avel-
lino a 1750 e a Nuoro a 1500. 

Ecco perche vanno soste-
nute le rivendicazioni del Sin
dacati dei braccianti in ma
teria di stabilita di lavoro e 
di incremento dell'occupazio-
ne, di fissazione di un mini-
mo snlarialp nazionale: di nuo
vi diritti del sindacato nella 
az'enda e di contrattazione 
dei piani colturali, della pro-
fessionalita e delle qual'fiche. 
dell'orario di lavoro. delle fe-
rie. della prevenzione e dello 
ambiente di lavoro. Queste ri
vendicazioni non sono solo 
sacrosante oer una vastissima 
categoria di lavoratori. Esse 
investono lo sviluppo dell'eco-
nomia nazionale e l'aweni-
re stesso della democrazia 
nel nostro paese. 

Noi esaltiamo l'intesa e la 
unita realizzata fra i tre sin
dacati e riteniamo che spettl 
a tutte le forze democratiche 
dare il loro sostegno alia du
ra lotta che si sta sviluppan-
do nelle campagne italiane. 

La vertenza per il patto 
nazfonale del braccianti si 
intreccia. infatti. con la lotr 
ta in numerose province per 
il rinnovo dei contratti pro-
vinciali del braccianti e del 
patti colonici nelle province 
meridional!, mentre e in pie-
no svolgimento lo scontro per 
1'applicazione della nuova leg-
pe sui fitti agrari e per la 
trasformazione della mezza
dria e della colonia in af-
fitto. 

Contemporaneamente va-
ste masse di contadini colti-
vatori diretti sono mobilitate 
per difendersi dalla raDina del 
loro prodotto da parte della 
speculazione commerciale e 
rrionopolistica e per rivendi-
care parita di redditl e di 
condizioni di vita con tutti 
gli altri lavoratori. Infine, in 
Parlamento vengono al petti-
ne importanti nodi di politl-
ca agraria. dai finanziamenti 
ai prowedimenti comunitari, 
al trasferimento dei poteri al
le Region!. 

E\ cioe, in discussione il fu-
turo assetto dell'agriooltura 
italiana e la scelta di quali 
forze sociali debbono esser-
ne protagoniste. Ecco perche 
la piattaforma rivendicativa 
dei braccianti e salariati agri
coli non pu6 essere portata 
nvanti se non si affronta in 
termini chiari il problema del-
l'alleanza con le grand) mas
se dei contadini. dando ri-
sposte positive anche alle lo
ro legittime rivendicazioni. 

La trasformazione dell'a-
gricoltura italiana per cui noi 
ci battiamo, infatti. non pud 
awenire sulla pelle di milio
ni di contadini piccoll pro-
prietari. Noi abbiamo sempre 
rifiutato tutte le teorizzazio-
ni sulle cosidette «aziende 
marginali » che sarebbero con-
dannate a scomparire. Acoet-
tare questa «filosofia», da 
parte del movimento operaio 
aarebbe. oltretutto. un grosso 
regalo ai grand! agrari, rella 
loro rinnovata rioerca di un 
rapporto di massa contro le 
rivendicazioni dei braccianti e 
salariati e di tutta la classe 
operaia italiana. 

Ma non si tratta solo del
ta legittima preoccupazione dl 
non offrire spazJo politico 
ad un blocco rurale. Noi ab
biamo elaborato una linea 
di politica agraria che da ri-
sposte positive al problema 
della cosiddetta «a:mensio-
ne aziendale* che non neces-
sariamente deve coincldere 
con la dimensione della pro
prieta del singolo contadino. 
Noi lavoriamo per lo svihip-
po di aziende contadine as
sociate in grado di realizza-
TC le trasformazioni e di esse
re destlnatarie dei finanzia
menti pubblici. 

E' con queste masse di 
contadini che le organizzazio
ni dei braccianti e salariati 
agricoli debbono sapere svi-
luppare un dialogo fecondo e 
un'intesa se vogliono creare le 
condizioni per il loro avanza-
mento sociale e per una tra
sformazione democratlca del
la nostra agricoltura 

E' con questa visione che 
ancora una volta i comunl-
sti mobiliteranno tutte le lo
ro energie perche i braccianti 
ltalianl possano realizzare 1 
nuovi traguardi nel loro avan-
Mmento sociale. 

Pio La Torre 

Dal nostro inviato 
BOLOGNA. 3. 

La mezzadria torna in Par
lamento e sulle piazze. Era 
naturale. Chi si Hludeva di 
liquidare la questione igno-
randola o facendola marcire, 
adesso si ritrova fra 1 piedi, 
carica di risentimenti vecchi 
e nuovi, la piu antica querelle 
delle nostre campagne. E non 
per caso. Diceva qual-
che giorno fa Enzo Biagi chiu-
dendosi dietro per l'ultlma 
volta la porta del suo ufficio 
alia direzione del Resto del 
Carlino che « i poveri non li 
hanno inventati i comumsti». 
Bene, neanche la mezzadria 
e stata scoperta per rovina-
re 1 giorni e le nottl degll 
uomini di « buona volonta» 
che lavorano — fra la incom-
prensione generale — per la 
felicita degli itallani. 

Per il nuovo direttore del 
quotidiano bolognese, invece, 
stando almeno al lungo fon-
do in cui ierl ha rlassunto 11 
suo pensiero politico — e quel-
lo della proprieta, si capisce, 
appesantita da petrolio, zuc-
chero ed altro —, il proble
ma centrale, clou, del Pae
se sarebbe quello dell'ordine. 
Tutti i guai attuali dl questa 
tormentata Italia troverebbe-
ro la loro radice nel clima 
di tenslone che si ritrova un 
po' dappertutto: nelle fabbri-
che, nelle campagne, nella 
scuola, nei partiti e via di se-
guito. Per cui, oggi, il Paese 
non chiederebbe che una co-
sa: l'ordine «a tutti i livelli 
e in tutti i settori. Ordine 
pubblico, morale, sindacale, 
politico, economico, ordine 
mentale ». 

Si tratta solo di vede-
re che razza di ordine si vuo-
le. Per esempio, proprio sulla 
mezzadria. i socialisti, gli e-

sponenti della stessa Democra
zia Cristiana, i sindacalisti 
che abbiamo interrogato. 
prima di tutto si sono 
preoccupati, al di la delle dif-
ferenze di impostazione e di 
accenti, di affermare una esi-
genza di sviluppo civile per 
le nostre campagne 

II risultato di una politica 
di ottusa conservazione, svol-
ta in nome degli interessi piu 
retrivi e parassitari. e il di-
sordine nelle strutture econo-
miche, sociali, cultural! del-
l'agricoltura italiana. Le popo-
lazioni abbandonano in mas
sa i campi. Chi ha lavorato 
tutta una vita per difendere 
il suo piccolo fondo — mo-
desta garanzia magari per la 
vecchiaia — si e visto nel gi
ro di qualche anno privato 
del capitale accumulato. 

« Ci sono terreni — ci dice
va l'assessore all'agricoltura 
delle Marche, dott. Messi. de-
mocristiano, direttore della 
Coltivatori diretti di Macera-
ta — che non si riusciva a 
comprare con un milione al-
l'ettaro. Oggi la Porestale non 
li vuole neppure per 50.000 
liren. II disordine fondiario 
provocato dall'esodo. la man-
canza di misure organiche di 
protezione deli'attivita agri-
cola. il rifiuto sistematico di 
privilegiare coloro che. soli, 
potevano garantire un impe
gno continuo sulla terra, cioe 
: contadini — fossero essi col
tivatori, affittuari, coloni.mez-
zadri o braccianti — hanno fi-
nito per provocare il disfaci-
mento di intere zone agrico-
le. annegando dentro questa 
crisi anche i sudati risparml 

Adesso c'e chi, facendo le
va sulla disperazione di fa-
miglie travolte dal marasma 
in cui e stata precipitata la 
agricoltura, tenta perfino di 
addossare ad alcuni recen-
ti prowedimenti di ri-
forma — la legge sul-
l'affltto approvata nel feb-
braio scorso — la responsa-
bilita di tante disgrazie. La 
Confagricoltura in particola-
re, con la complicita di uo
mini della destra fascists e 
democristiana, ha addirittu-
ra organizzato manifestazioni 
contro le leggi di riforma rac-
cogliendo in certi casi an
che l'adesione di piccoll ri-
sparmiatori e di coltivatori. 

Nella sinistra, ora, c'e chi 
pensa di organizzare e tute-
lare anche questi interessi, 
sottraendoli alia speculazione 
dei gruppi conservatori. Ed 
e certamente giusto. II presi-
dente dell'assemblea regiona-
le delle Marche. che e stato ed 
e al centro di feroci poiemi-
che, ammette anche che biso-
gnava pensarci prima. Ma ri-
tardi e incomprensioni per 
certe situazioni non possono 
oscurare le ragioni che stan-
no alia base della battaglia 
di forze diverse — dal comu-
nisti ai dc. ai socialisti e so-
cialdemocratici. ai sindacati 
alle organizzazioni contadine 

La stessa battaglia della 
mezzadria — che adesso agita 
piazza e Parlamento — rap-
presenta il momento • di un 
discorso corale piii generale. 
In gioco ci sono non solo le 
prospettive di 137 504 aziende 
mezzadrili (tante sono secon-
do II censimento del 1970, me-
no della meta di quelle che 
furono rilevate nel 1961: 316 
mila 549) ma di alcune regioni 
caratterizzate ancora da que-
sto antico e orma! superatissi-
mo rapporto. In queste setti-
mane si deve decidere se apri-
re nuove e solide possibilita 
di sviluppo per le campagne, 
facendo leva sulle poche forze 
che ancora sono rimaste sul
la terra, o se. invece, si vuo-

i le. per la difesa di pochl an
che se agguerritl interessi pa
rassitari, amma7zare ognl e 
possibile speranza. 

II dilemma puo sembrare 
drammatico e radicate, e co-
si fe. Ma lo e nelle cose pri
ma che nelle parole. Non te-
nerne conto o. come e risul
tato dal recente discorso del 
segretarlo della DC Forlani 
— uomo che si e nutrito d'al-

I tra parte di questo dramma 
venendo proprio dalle Mar
che, regione per tradiziooe 

mezzadrile — peggio ancora 
pros pet tare addiritiura un ri-
pensamento sui priml passi 
di riforma compduti. pu6 spe-
gnere in quelle sottlll schie-
re di giovani che restano sui 
campi, le ultime volonta di 
impegno. Con grave danno 
non solo per le campagne 
— che verrebbero private dl 
forze indispensabili ad una 
moderna e razlonale condu-
zione — ma dell'intera socie-
ta che gia oggi paga la crisi 
agricola e domani sarebbe 1 
gravata di nuovi pesantissimi I 
oneri. 

La coscienza del ruolo che j 
gioca oggi anche la battaglia? 

per il superamento della mez- r 
zadna in affitto, si ritro-j 
va d'altra parte in tutti i pro-
getti di legge che sono stati 
presentati. 

Dice il progetto dei dc di • 
sinistra Ciaffi, Gallone ed al
tri: «La trasformazione del
la mezzadria e colonia parzia-
ria in affitto e una urgente 
e drammatica necessita e non 
pud essere oltre procrastina-
ta ». Questa trasformazione & 
«socialmente ed economica-
mente utile ». 

Dice il progetto di legge del 
compagnl Ingrao, Ceravolo: 
«La trasformazione dei con
tratti e solo un capitolo, ur
gente e riecessario, della lot
ta per la riforma nel settore 
fondiario, agrario e di mer-
cato». Si tratta di operare 
una scelta per esaltare il pa-
trimonio di Iniziatlva che an
cora esiste nelle campagne 
italiane. « Liberare — si spie-
ga infatti — una parte note-
vole dei contadini italiant da 
strutture arretrate che li op-
primono e dagli ostacoli al 
dispiegamento della loro ini-
ziativa, significa assicurare ad 
essi una nuova collocazione 
nella societa italiana ». 

II progetto di legge sociali-
sta di Salvatore Bertoldi rl-
chiama sostanzialmente gli 
stessi concetti: liberta d'ini-
ziativa quale condizione per 
una espansione produttiva e 
una migliore organizzazione 
aziendale.. 

E vi e, d'altra parte, un 
progetto socialdemocratico o-
rientato sostanzialmente su! 
conseguimento dl piu ampie 
dimensioni aziendali. 

L'arco delle forze impegna-
te in direzione del rinnova-
mento e comunque ampio II 
senso generale che si ricava 
e di uno sforzo teso a dare 
all'iniziativa un carattere or-
ganico, 

Orazio Pizzigoni 

Prosegue la lotta dei 200 mila alberghieri in molie citta 

ANCORA ALBERGHI CHIUSI 
Indebolito il fronte padronale — Mercoled) riprendono le 
trattative al ministero — La posizione della Confesercenti 

Si e concluso ien lo sciopero nazionale dei 
200 mila alberghieri impcgnati ad oltenere il 
rinnovo del contratto. Ma la lotta continua in 
alcune grandi citta e centri turistici: cosi hanno 
deciso le organizzazioni provinciali di Roma. 
Napoli. Venezia e Firenze che hanno procla-
mato altre 48 ore di astensione (oggi e doma
ni) mentre in altre province (come quelle della 
riviera adriatica) proseguiranno lo sciopero ini-
ziato piu tardi. 

Secondo importante elemento di questa dura 
lotta e il forte indebolimento del fronte padro
nale. La organizzazi.ine che raccoglie i proprie-
tari di catene di grands-hotels, la Ciga (un 
settore della fcderazione degli albergatori) ha 
infatti dichiarato la propria disponibilita a trat-
tare sulla base della proposta di Donat-Cattin. 

Atteggiamcnto espresso anche dalla Confeser-
centi (l'organizzazione costituitasi dalla scissio-
ne di una parte delle aziende associate alia Con-
commercio e che rappresenta soprattutto pic-
cole e medie aziende emiliane e toscane). Inli
ne rArci-turismo, in un comunicato. esprime 
solidarieta ai lavoratori in lotta defincndo « pre-
testuosa l'accusa che a mettere in difficolta 1'in-
dustria turistica sarebbero gli scioperi e non 
1'intransigente atteggiamento degli albergatori ». 
Per quanto riguarda le trattative in sede mini-
steriale il prossimo incontro avra luogo mer-
coledi. Domani si riuniscono invece le tre orga
nizzazioni sindacali per fare il punto della ver
tenza. 

Nella foto: turisti a Roma davanti all'ingres-
so di un albergo piantonato dalla polizia. 

Dopo una lunga e difficile lotta dei lavoratori 

Positivo accordo raggiunto 
per il gruppo Italcantieri 

Eliminati i contratti a termine e degli appalti nelle lavorazioni tradizio-
nali — Miglioramenti per i turnisti e per il controllo delFambiente 

Da domani a Parma 

CONFERENZA UNITARIA 
DEI LAVORATORI DEL LEGNO 

Iniziano domani a Parma, presso la sala della Camera di 
Commercio, i lavori della I Conferenza unitaria dei delegati 
del settore del legno. La relazione introduttiva sara tenuta. a 
nome delle Segreterie Nazionali della FILLEA. FILCA. FENEAL. 
dal segretario nazionale della FILLEA Gilberto Pascucci. Le 
conclusion! dei lavori — che proseguiranno martedi e merco-
ledi — saranno tratte da Giovanni Mucciarelli. segretario na
zionale della FENEAL. Assisteranno alia conferenza le segre
terie confederali CGIL. CISL e U1L. 

Saranno present! circa 400 Delegati eletti in rappresentanza 
di 300.000 lavoratori nel corso di oltre 1.000 assemblee di fab-
brica e di 40 Conferenze Provinciali. 

Scioperi articolati dei 6000 dipendenti 

Lotta alle Acciaierie 
per I'ambiente di lavoro 

TERNI. 3 
Proseguono con grande suc-

cesso alle acciaierie di Tern! 
gli scioperi articolati (quat-
tro ore per tumo) per im-
porre alia direzione 1 accetta-
zione della piattaforma riven
dicativa, presentata dai sinda
cati un mese fa. 

Domani i sindacati si Incon-
treranno con la direzione; se 
non sara raggiunto un accor
do nella giomata di merco-
ledl i seimila lavoratori della 
azienda daranno vita ad una 
manifestazione di protesta. 
La battaglia nella quale sono 
impegnati gli operai della fab-
brica pilota di tutta 1'econo-
mla regionale ha un grande ri-
llevo di ordine sociale per-
che- pone obiettlvi e solleva 
problem! che riguardano ol
tre gli operai 1'intera cittadi-
nanza. 

Nella loro piattaforma ri
vendicativa i sindacati pon-
gono l'accento sulla esigenza 
di predisporre tutta una se-
rie di misure per eliminare 
le cause di disagio: come ad 
esempio la richiesta di instal-
lare implant! idonei a aspi-
rare fumi e polveri. Sui pro
blema della salute comunque 
lc proposte dei sindacati pre-
sentano un quadro organico 
di interventi che prevedono 

1'applicazione airintemo dei 
reparti di apparecchi di ri-
levazione per rimmediata in-
dividuazione di eventual! in-
quinamenti, il controllo pe-
riodico dello stato di salute 
dell'operaio, la creazione di 
comitati di lavoro composti 
dagli stessi operai. con il 
compito di seguire costante-
mente questi problemi, lo svi
luppo delle iniziative di con
trollo degli enti locali e l*ac-
oesso di personale incaricato 
sui post! di lavoro. I sinda
cati hanno anche proposto — 
dove piii difficile diventa la 
immediata eliminazione del
le cause di pericolo e di di
sagio — la diminuzione dei 
tempi di presenza deH'opera-
tore, assicurando cosi una ro-
tazione piii breve e continua 
sui posto di lavoro. 

Questo ultimo obiettivo pre-
suppone owiamente I'aumen-
to degli organici. Ed e su 
questo aspetto che le resi-
stenze della direzione si so
no fatte piu fort! tanto che 
le trattative sono state in-
terrotte. Adducendo a prete-
sto motivi di ordine finanzia-
rio, la direzione ha flnito col 
resplngere non solo quella 
che rimane la parte piu quali-
ficante della vertenza ma an
che tutto 11 resto. 

Si e conclusa ieri mattina 
con un positivo accordo che 
sara sottoposto alle assem
blee dei lavoratori dopo una 
seduta di trattative, iniziata 
nel pomeriggio del 2 presso 
la sede dell'Intersind centra
le, la vertenza per I'accordo 
integrative aziendale dei la
voratori del gruppo Italcan
tieri che interessa operai e Im-
piegati per la centrale di Trie
ste, dei cantieri di Monfalco-
ne, Genova Sestri e Castel-
lammare di Stabia. L'intesa 
raggiunta conclude una lotta 
particolarmente intensa che 
dai primi di maggio fino ad 
oggi ha richiesto 60 ore di 
sciopero, con grandi manife
stazioni di operai e impiega-
ti, caratterizzata da un forte 
spirito unitario di lotta. I ri-
sultati conseguiti soddisfano 
oltre 1*80 per cento delle ri-
chieste iniziali e danno una 
soluzione a tutti i punti del
la piattaforma. Di particolare 
importanza sono: 1) l'elimi-
nazione dei contratti a termi-
mine e degli appalti nei la
vori tradizionali entro la fi
ne del 1972. Questo risultato 
e destinato a incidere profon-
damente sulla organizzazione 
futura dei cantieri e rappre
senta una stabilizzazione del-
roccupazione, contro la cre-
soente tendenza alia saltua-
rieta. L'azienda si impegna in
fatti a sviluppare contempo
raneamente gli organici, an
che a copertura delle tre ore 
di riduzione dell'orario set-
timanale prevista dal contrat
to, in una entita complessiva 
di 2.500 unita per tutto il 
gruppo. oltre naturalmente al
ia regolarizzazione di piii di 
400 contrattisti. L'evolversl po
sitivo di questo risultato sara 
garantito da una serie di esa-
mi congiunti con i rappre-
sentanti dei consigli di fab-
brica; 2) miglioramenti per 1 
turnisti fino a 400 lire per 
ogni tumo diumo e 600 lire 
per quello nottumo. contenu-
to d'altra parte entro I limiti 
strettamente indispensabili. 
C'e inoltre un impegno della 
societa per il miglioramento 
del servizio di trasporto; 3) 
istituzione dei registri dei da-
ti ambientali e biostatistici 
per il controllo e il miglio
ramento dell'ambiente di la
voro, a completamento dei 
precedentl accordi; 4) per ci6 
che riguarda cottimi e incen
tive consolidamento e garan
zia di una parte importante 
degli utili realizzati pari al 
28 per cento, valido anche du
rante l'attesa lavoro. L'intero 
slstema dl concottimo e stato 
rivisto e migliorato non il 
passaggio dei percentualisti a 
concottimo e con U riduzio

ne delle fasce a 5, di compar-
tecipazione da un minimo del 
53 a un massimo del 95 per 
cento; 5) a tutti gli operai e 
stato garantito un aumento di 
40 lire orarie che per impor
tant! gruppi supera le GO. So
no stati inoltre riconosciuti 
agli operai due giorni di fe-
rie in piii; 6) di particolare 
importanza le intese raggiun-
te per gli impiegati per cib 
che riguarda la affermazione 
della professionalita. 

Su questa base si colloca 
una revisione generale dell'in-
quadramento a parti re dalla 
eliminazione di fatto della 
3' B, da una condizionata 
transitorieta della 3' A e da 
una apertura verso la 1» cate
goria di una parte importante 
degli impiegati di 2>; si e 
inoltre ottenuto un migliora
mento e una perequazione dei 
livelli stipendiali. che raggrup-
pa in un numero limitato di 
fasce la miriade delle attuali 
retribuzioni e consente un mi
glioramento medio di circa 
7.000 lire. Infine il mancato 
incentivo e stato portato dal 
5 al 9 per cento. 

Liberi i 

6 operai 

di Porto 

Torres 
Hanno ottenuto la liberta 

provvisoria i sette operai ar-
restati lunedi scorso durante 
l'aggressione poliziesca davan
ti agli stabilimenti della « Sir » 
di Porto Torres. La scarcera-
zione e awenuta poco dopo 
le 11^0 di ieri mattina. II 
magistrato, nel corso degli in-
terrogaiori, ha contests to ad 
Agostino Diana, di 38 anni, ad 
Antonio Salis di 20 anni a 
Giovanni Maria Manunta, di 
41 anni. a P. P. di 17 anni, a 
Eusebio Mannoni di 23 anni e 
ad Angelo Mura di 21 anni 
e alio studente Giovanni Bai 
tlsta IiOria di 19 anni i reati 
di resistenza, oltraggio e vio-
lenza a pubblico ufficiale. 11 
magistrato sta ora vagllando 
la posizione delle altre 16 per-
sone che polizia e carablnleri 
hanno denunciato a plede li
bera per 1 reati di resistenza 
violenza ed oltraggio. 

Qualche pensionato e piccolo indusfriale atlratfi dai facili guadagni nella refe del 
bancarottiere - Aveva vanfafo le sue aderenze politiche e nessuno lo aveva smen-
tito • Riunione alia Banca d'lfalia per fappare le falle a spese del pubblico 
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Sembra che l'agente di bor-
sa Attilio Marzollo, fuggito al-
l'estero, abbia « impiombato » 
per tre miliardi anche dei pri-
vati. Una fettina di una torta 
ventl volte piu grande che gra-
va quasi per intero sulle spal-
le delle grandi banche. 

Ma di che privatl si tratta? 
Cera un po* di tutto: dal pen
sionato che ha affidato inge-
nuamente i suoi modesti ri-
sparmi al Marzollo, sperando 
di guadagnare, al medio im-
prenditore che voleva specu-
lare sui profitti aziendali in
vece di reinvestirli nella fab-
brica, e che ha perduto qual
che centinaio dl milioni in un 
colpo solo. 

II fnetodo e di una sempli-
cith da far riflettere. II pen
sionato e lo speculatore di 
provincia, affidavano i pro-
pri denarl al Marzollo contro 
un assegno, per esempio del
la Banca Commerciale (guar-
da caso!) che veniva regolar-
mente rinnovato ogni quattro 
mesi, maggiorato degli inte
ressi (intorno airil-12%). Un 
bel giorno Marzollo scompa-
re e il privato si presenta in 
banca dove owiamente trova 
che il conto e chiuso e l'as-
segno e a vuoto. Dopo di ch6, 
il povero beffato. In carta uso 
bollo, fa una denuncia alia 
Procura della Repubblica che 
indaga suU'insolvenza. e 11 
tutto viene allegata agli atti. 

La questione dei tre miliar
di involati ai privati (questo 
totale e probabilmente la 
somma degli importi di tutti 
gli assegni a vuoto che sono 
stati allegati al fascicolo Mar
zollo dal magistrato inqui-
rente) ha un oeso, non tanto 
e non solo per la cifra. quan
to per il fatto che 1'ingenui-
ta dei piccoli e medi rispar-
miatori non e stato il segno 
di un'antica ienoranza dei 
giochi finanziari. E" accertato 
infatti che gli ingannati si 
erano in vari m"di cautelati, 
chiedendo informazioni sui 
Marzollo e sulla serieta del-
l'operazione a direttori di 
banche, dalla Banca d'ltalia 
fsede di Venezia). alia Banca 
Commerciale. al Credito Ita-
liano (sia a Venezia che a 
Milano), ricevendone sempre 
in cambio vivaci assicurazio-
ni sull'onorabilita e solvibili-
ta del Marzollo. 

Per questo particolare aspet
to. la lettera .del president* 
dell'IRI Giuseppe-Petrilli. da 
noi riportata ieri Taltro. non 
suonava in realta rettifica a 
quanto avevamo in preceden-
za pubblicato. Nei nostri arti-
coli si diceva che la cessione 
della maggioranza del pac-
chetto azlonarlo della Societa 
Condotte d'Acqua (gia del Va-
ticano. poi dl Sindona) alia 
Italstat che e una societa del 
gruppo IRI. era awenuta con 
la mediazione di Marzollo. 
Ha orecisato Petrllli che la 
Italstat «ha acauistato esclu-
sivamente dalla Comit (Banca 
Commerciale Italiana), azioni 
della societa Condotte d'Ac
qua ». 

Ma le due cose a nostro av-
viso non si contraddicono. Ed 
e questa la singolarita del 
fatto. Infatti Marzollo. gia nel 
corso di una sua Intervlsta a 
un settimanale, nel dicembre 
scorso, aveva dichiarato di la-
vorare non in proprio. ma per 
conto della Comit senza che 
partisse alcuna smentita da 
parte dei chiamatt in causa. 

Ma non basta. Sappiamo 
infatti che un a'tissimo fun-
zionario della Comit, addetto 
al settore titoli deiristituto. 
ha dichiarato ad alcuni fra i 
maegiori asenti rti borsa di 
Milano, che f!n dall'ottobre-
novembre 1970 gli chiedevano 
notizie sui Marzollo. che in 
realta l'agente veneziano ave
va svolto e svolgeva funzioni 
per conto della Comit e che. 
comunque, la banca avrebbe 
conerto le arrischiate snecu-
lazioni del Marzollo, inducen-
do cosi gli aeenti di borsa in 
questione a fldarsi — seppur 
con cautela — di Marzollo, 
con le conseguenze ormai a 
tutti note. 

Lo stesso discorso veniva 
fatto a Venezia dn« dirippnti 
della filiale della Banca d'lta
lia a coloro che dubitavano 
degli affari di Marzollo. 

Che, poi. le nanche IRI e 
quelle di diritto pubblico fos
sero direttamante collegate 
con Marzollo, lo dlmostra ul-
teriormente il fatto che e In 
piedi la proposta dl creare 
un consorzio dei maggiori 
lstituti di credito pubblici 
per accollarsi gli oneri della 
lnsolvenza dell'agente di cam
bio lagunare. 

Proprio stamane s! e tenuta 
a Roma una riunione alia Ban
ca d'ltAlia fra fra le tre ban
che di interesse nazionale. 
riunione presieduta da Carli. 
al termine della quale e stato 
emesso un comunicato che tra 
laltro afferma: «E" stato con-
venuto che la regolazione dei 
rapporti tra le stesse banche 
e il Banco San Marco di Ve
nezia awerra nei modi piu 
appropriati ad evitare qualsia 
si pregiudizio ai depositanti 
del Banco stesso ». 

Con la soluzione del «con
sorzio del tappabucoj», anco
ra una volta sara il finan-
ziamento della piccola e me
dia industria a rimetterci 
le penne, pen-ilizTato senza 
colpa di un bel mucchio dl 
miliardi di liquid'.!* bancaria. 
Tutte queste cose — e altre 
ancora — dimostrsno i lesa-
mi e le coperture dl Marzol
lo In swli autorevoli. Si par-
lava Ieri. anche a Venezia. del
la diretta implicazione nell'af-
fare di uno dei massiml ban-
chleri pubblici (con sede cen
trale a Roma) che avrebbe 
svolto. privatamente e In pri
ma persona, nffari speculatl-
vi con lo scomparso dl Ve
nezia. 

Cosi come •embra anche — 

ma sono voci — che un altro 
grande istituto di credito di 
interesse nazionale abbia ac-
cettato un buutio cassa di 
Marzollo (falso a quanto pa
re) per ben sette miliardi, e-
messo a nome di un altro isti
tuto di credito pubblico, solo 
pochi <?iornl prima della « fu-
ga » del Marzollo, quando ne-
gli ambient! bancari si era gia 
a conoscenza (la data lo con-
fermerebbe) della prossima 
carenza di solvlbilita dell'agen
te veneziano. 

Intanto qui in Veneto e in-
cominciato il week-end. Un 
fine settimana pesante per 
molti, che domani 4 luglio 
(scaduti i quattio giorni di 
proroga), dovranno liquidare 
1 conti mensili delle borse-va-
lorl in tutta Italia. L'insolven-
za di Marzollo, m contempo-
ranea con quella dl Pilella a 
Roma e con il orack della 
Cassa di Rlsparmio di Udine, 
DOtrebbe trascin<Tre alio sco-
perto la probabile lnsolvenza 
dl altri agenti a Milano, anco

ra a Roma e forse ancora a 
Venezia. Anche se J quattro 
giorni di proroga della chm-
sura dei conti di borsa aveva-
no lo scopo, forse in part© 
raggiunto, di far aggiustare in 
qualche modo le « posizioni » 
piii difficili di taluni per evi-
tare un terremoto dei titoli 
e allargare le dimensioni del
lo scandalo. 

Sembra che il caso Marzol
lo sia la esplosiva conclusione 
di una fallimentare (quanto 
superficlale) opernzione specu
lative dei moderati e del « par-
tlto della crisi ». rolleaata al 
falllmento del tentativo dl 
spostare a destra l'asse politi
co del Paese, di svalutare la 
lira, di puntare su'il'aggiotag-
gio (cioe sui rialzo artlficlo-
so del titoli) nelle Borse ita
liane. 

Spetta al Parlamento chlede-
re al governo un chiarimento 
su tutta la vicenda. 

Carlo M. Santoro 

Sardegna 

n u d i 400 miliardi 
del fondo rinascita 
non ancora investifi 

Conferenza regionale della CGIL a Cagliari • Le conclusio-
ni di Lama: andare avanfi con la politica delle rifotme 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI. 3 

La lotta di massa in Sar
degna si allarga nelle citta e 
nelle campagne per nuovi in-
dirizzi della programmazione 
economica attraverso una mo-
bilitazione delle piu vaste ca-
tegorie di lavoratori che sap-
pia creare intorno. la solida
rieta popolare e quindi delle 
forze politiche autonomistiche. 
laiche e cattoliche. • • -

Questi problemi - sono stati 
posti nel convegno regionale 
dei quadri della CGIL, che si 
e svolto oggi a Cagliari nello 
auditorium della clinica medica 
deU'Universita. alia presenza 
del segretario generale compa-
gno Luciano Lama e di una 
folta delegazione della CISL di
retta dal segretario regionale 
Giannetto Lay. 

Dopo una introduzione del se
gretario della Camera del la
voro. compagno Villio Atzori, il 
segretario regionale della CGIL 
compagno Daverio Giovannetti 
ha tenuto un ampio rapporto 
sottolineando che in primo luo
go il movimento sindacale nel 
suo insieme chiede la deflni-
zione di un piano di sviluppo 
della occupazione. La Sarde
gna — occorre ricordarlo — k 
con il 29.5% di popolazione at-
tiva all'ultimo posto delle re
gioni italiane, nonostanate i 
360.000 emigrati. le migliaia 
di disoccupati e sottoccupati. 
E* intollerabile che oltre 400 
miliardi del fondo per la ri
nascita non siano stati ancora 
investiti. mentre la crisi sarda 
ha raggiunto ormai i limiti di 
rottura. Bisogna uscire dalla 
denuncia generica concretizzan-
do le proposte e i prowedimenti 
a breve scadenza, rilanciando 
1'attivita produttiva. creando le 
condizioni di almeno 30000 
unita di lavoro entro il 1972 
e di 80.000 nel quinquennio. 

E'. questo. il banco dt prova 
deH'intero movimento operaio 
e democratico nazionale come 
hanno ribadito. nei loro appas-
sionali interventi, numerosi ora-
tori. 

II dibattito odierno — ha con
cluso il compagno Luciano 
Lama — e la dimostrazione 
chiara, evidente della crescita 
del sindacato anche in Sarde
gna. I problemi da afTrontare 
e risolvere sono grandi. dif
ficili. La situazione generale 
presenta caratteristiche preoc-
cupanti. Si avvertono fenomeni 
di deterioramento. II campa-
nello di allarme delle ultime 
elezioni non puo aver suonato 
invano per il movimento sin 
dacale. Occcrre combattere il 
pericolo con tutte le energie. 
Ma non si combatte la destra. 
la reazione piegandosi ai suoi 
voleri. subendo i suoi propo
siti, rinunciando alle necessa-
rie trasformazioni sociali. 

II problema del momento e 
di andare avanti con la poli
tica delle riforme. avviare il 
processo di trasformazione del 
Mezzogiorno. battersi dentro e 
fuori la fabbrica nel quadro 
di una linea generale di svi
luppo armonico della societa 
italiana. II governo. che e fer-
mo. come ipnotizzato. non pun 
permettersi di continua re a 
segnare il passo. I sindacati 
— ha affermato con forza il 
compagno Lama — non posso
no stare zitti di fronte a quan
to di grave sta accadendo. Per 
esempio. in Sardegna. con le 
denunce ai dipendenti dell'ospe 
dale psichiatrico di Cagliari e 
con le aggressioni della poli
zia e dei carabinieri contro 
gli operai di Porto Torres. So
no testimonianze gravi di un 
orientamento che non deve pas-
sere. che non subiremo. che 
dobbiamo combattere. 
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PREZZO ZUCCHERO 
contro i rincari 

initiative di lotta 
n rincaro ulteriore dello 

zucchero annunciato giovedl 
scorso e al centro delle piu 
vivaci reazioni. II ministero 
delllndustria ha smentito che 
un aumento dl 5 lire, il se
condo in meno di un anno e 
che porterebbe II prezzo a 250 
lire al chilo contro le 140 di 
altri paesi, potesse entrare in 
vigore subito; un aumento po-
trebbe aversi invece secondo 
il ministero in segulto all'ap-
plicazione del regolamento 
MEC sui raccolto che sta per 
iniziare. D'altra parte due fat-
ti sono certi: 1) che il Comi-
tato interministeriale prezzi 
(CIP) ha rimesso ai suoi conv 
ponenti uno schema di delibe-
razione per il rincaro di 5 lire, 
delle quali, 4,30 dovrebbero 
andare alia distribuzione e 
0.70 agli insaziabili industria-
li; 2) che i dettagiianti erano 
gia stati awertiti deU'inuni-
nente applicazione di un rin
caro indipendenle daU'appII-
cazione del regolamento MEC. 

Ci6 significa che, all'ombra 
delle manovre ministeriall, so
no maturati non uno ma due 
divers! rincari del prezzo del
lo zucchero: uno deciso dal 
CIP e 1'altro che proverreb-
be da un'appllcazlone pro - In
dustrial! del Regolamento 
MEC. Lo spadronegglamento 
del monopolio zuccheriero, I 
cui proprietarl si identiflcano 
anche con ben preclsati am
bient! della destra DC e li-
nanzlatori dl glomall dl de

stra, sembra essere divenu-
to totale nell'amblto degli or
gan! stessi del governo. La 
Lega nazionale cooperative, 
nel chledere la rinuncia a 
qualsiasl aumento di prezzo. 
chiede che II Comitate inter
ministeriale prezzi sia cam-
biato in modo da consent! me 
un funzionamento non subordi
nate al padronato. La Lega 
ritiene che sia matura l'esi-
genza di rivedere il slstema di 
formazione del prezzo dello 
zucchero. su cui grava una 
tassazione di 70 lire al chilo 
grammo. II governo in sede 
di riforma tributaria (che il 
15 luglio torna all'esame del 
Senato) ha flnora rifiutato di 
abolire questa Imposta di fab-
bricazione che tassa un ali-
mento primario tre volte di 
piu degli oggetti dl gioielle-
ria e delle pellicce. 

D'altra parte II Consorzio 
nazionale bletlcoltori, anch'es-
so contrarlo a qualsiasl 
aumento dl prezzo, ha orga
nizzato per mercoledl 7 lu 
gllo delegazioni al ministero 
deH'AgrlcoItura ed In Parla
mento per chiedere che cessl 
la subordinazione della politi
ca settorlale al padronato av 
viando l'lndustrla saccarifera 
a forme di proprieta e gestio-
ne pubblico - cooperatlva. EH-
mlnando II profltto monopoll-
stlco dal settore e possfbite 
anche una congrua riduzione 
di prezzo pur accordando a! 
contadini redditl 


