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Nuove manifestazioni unitarie ieri per i patti 

CON IBRACCIANTICALABRESI 
IN LOTTA OPERAI E STUDENTI 
Corteo per le vie di Vibo Valentia — Presenti numerose delegazioni dei comuni della zona — Permane il pro-
vocatorio silenzio degli agrari — II comizio del compagno Moretti, segretario nazionale della Federbraccianti-CGIL 

CGIL-CISL-UIL: IL GRANDE VALORE DELLO SCIOPERO DEL 21 

Le segreterie della CGIL, CISL e UIL sottolineano in un comu-
nicato il grande valore della lotta di martedi. « Lo sciopero del 
21 marzo dei braccianti e salariati agricoli. dei tessili. dei metal-
meccanici. degli edili. degli alimentaristi. dei chimici — afTerma 
la nota — ha visto la partccipazione entusiasta e combattiva di 
milioni di lavoratori. Lo sciopero unitario ha dato una decisa n-
sposta alia posizione intransigente e provocatoria della Confagri-
coltura die rifluta. per mero calcolo politico, ai lavoratori della 
terra quanto e gia stato concordato con i coltivatori diretti. L'unita 
nella lotta tra operai deU'industria e dell'agricoltura realizzata 
attorno ad obiettivi di riforma e contrattuali va oltre la pur ne-
cessaria solidarieta di classe ed e diretta ad affermare la profonda 
necessita di rinnovamento delle strutture economic-he e sociali del 
paese. ad affermare l'urgente necessita dello sviluppo dell'occupa-
zione e di migliori condizioni di vita e di lavoro per le categoric 
lavoratrici piu sacriflcate c diseredate*. 

« Le grandi manifestazioni di martedi — prosegue 11 comuni-
cato — richiamano anche i poteri pubblici e in particolare il pre-
sidente del Consiglio alia sua responsabilita di immediato inter-
vento per dnre soluzione positiva alia vertenza. In primo luogo si 
tratta di dare corso ai provvedimenti di panta assistenziale e pre-
videnziale gia promessi e predisposti e nel contempo di piegare 
la resistenza ingiustificata degli agrari. si tratta di garantire la 
piena occupazione soprattutto nel Mezzogiorno anche attraverso la 
nollecita utilizzazione dei fondi predisposti per 1'irrigazione. il rim-
boschimento. la realizzazione dei piani di zona. La manifestazione 
di lotta del 21 marzo consente di guardare con ftducia alle lotte 
contrattuali dei prossimi mesi e alle iniziative che si svilupperanno 
nelle varie regioni per imporre un diverso sviluppo economico del 
nostro paese >. 

Dal nostro inviato 
VIBO VALENTIA. 22 

Nuovamente in lotta oggi i 
braccianti del vibonese. AI 
loro fianco gli oltre mille ope
rai delle fabbriche di Vibo 
Marina, rimaste bloccate per 
quattro ore dallo sciopero. gli 
edili e gli studenti di tutte le 
scuole della citta. Una mani
festazione. con corteo e co
mizio (ha parlato il segreta
rio nazionale della Federbrac-
cianti CGIL Moretti). si e svol-
ta stamane nel centro di Vi
bo. Erano presenti delegazio
ni provenienti da numerosi 
comuni della zona, come Lim-
badi. San Calogero. Rombio-
lo. San Costantino. Arena. 
Sant'Onofrio. Ioppolo, centri 
dove, nelle settimane passate, 
si erano svolti scioperi gene
ral e vere e proprie mani
festazioni di popolo. 

La manifestazione. come gia 
ieri quelle svoltesi nel resto 

Dichiarazione 
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di Rossitto 

Possente 
risposta 

ai padroni 
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II compagno Feliciano Ros
sitto. segretario generale del
la Federbraccianti-CGIL in 
merito alia grande giornata ai 
sciopsro di materdi ci ha ri-
lasciato la seguente dichia
razione: 

«La Confasjricoltura di 
fronte alio sciopero nazionale 
del 21 marzo ha voluto anco-
ra una volta confermare !e 
sue posi; ion: sul rinnovo del 
patto nazionale dei bracc'an-
ti e salariati agricoli motivan-
do il suo rifiuto alia trattati-
va con una asserita insoppor-
tabilita degli oneri economic! 
e normativi previsti nelle ri-
chieste dr.i sindacati. A qu«J-
sto proposito appare utile r:-
badire: 1) che tra i sindacati 
e le organizzazioni dei coi*i-
vatori diretti e stato raggiun-
to un accordo su tutti i punti 
del patto nazionale: 2) che 
sul punti normativi contro
versy quale il tempo indeter-
minato. il dintto sindacale di 
conoscenza e discussione dei 
piani coltunli. e la contra*ta-
tione aziendale. le proposte 
conclusive ricalcano quslie 
scritte nei 40 contratti provin
cial! gia firmati anche dal-
la ConfaHncoltura. 

«La resistenza dei dirigenti 
della Confagricoltura non ha 
pertanto motivazioni stndacali 
raglonevoli; in quanto non 
possono essere ritenuti insop-
portabili per le grandi azien
de gli oneri accettati dalle 
nz:ende diretto coltivatrici ed 
i dintti normativi contenutl 
nei principali contratti pro
vincial: stipulati nel 1971. La 
resistenza della Confagricoltu-
ra e dovuta ad un disegno che 
appare provocatorio sia sul 
piano sociale che su quello 
politico. Gli agrari dimostra-
no cos! di non essere cam-
biati. AH'incapacita impren-
ditoriale essi uniscono una 
nvversione viscerale per mo-
derni rapporti di lavoro e per 
la democrazia Queste posizio-
ni per6 stanno determinando 
eonseguenze che ricadono su 
chi le ha assunte. La Confa-
gricoltura si e isolata nelle 
campagne. Anche nell'opinlo-
ne pubblica si fa strada sem-

{>re di piu la convinzione che 
o sviluppo dell'agricoltura 

dere avere come protagoniste 
le forze realmente modeme 
delle campagne. cioe i lavora
tori ed i coltivatori diretti. 
Con lo sciopero del 21 i lavo
ratori Italian! hanno dato una 
risposta possente non solo al
ia Confagrlcoltura ma a tutto 
il padronato italiano. Cosl co
me awenne dopo Avola, !a 
classe operaia italiana ha di-
mostrato la plena consapevo-
lezza che sconfiggere oggi le 
resistenze del grande padro
nato agrario ed I tentativi 
provocatori di svolta a destra, 
apre la strada per II rinnovo 
dei contratti industrial!, per 
le riformc, e per un nuovo 
iriluppo della democrazia Ita
lian*». 

della Regione, e stata carat-
terizzata dalla larga unita che 
si e fatta attorno ai braccian
ti e dalla forza con la quale 
e stata posta la necessita di 
estendere e rafforzare il mo-
vimento dei lavoratori per la 
occupazione e lo sviluppo in 
una regione come la Calabria 
dove, in una condizione gia 
drammatica. i posti di lavo
ro. anziche aumentare. dimi-
nuiscono giorno per giorno, 
con la continua espulsione 
dalle campagne e con I'inde-
bolimento delle gia precarie 
strutture industriali. dal mo-
mento che i famosi « pacchet-
ti > di provvedimenti sono an-
cora di la da venire. 

Questa unita raggiunta at
torno al nucleo fondamentale. 
rappresentato dalle richieste 
dei 150 mila braccianti i quali 
vogliono garanzia del salario, 
pieno riconoscimento di im-
portanti diritti sindacali. pro-
fonde riforme in agricoltura. 
rappresenta il grande fattd 
nuovo delle lotte di questi 
giorni in Calabria. Braccianti. 
edili, operai, coltivatori. stu
denti. altre forze che vivono 
del proprio lavoro hanno di-
mostrato di poter costituire il 
nerbo di un grande movimen-
to popolare che deve cambia-
re la Calabria. Tale consape-
volezza ha guidato le mani
festazioni di questi giorni. 

Modificare. inoltre. la con
dizione bracciantile della piu 
numerosa categoria di lavo
ratori dipendenti della regio
ne. signifies andare a uno dei 
nodi fnndamentali della socie
ta calabrese il cui sviluppo 
distorto e dovuto proprio alia 
permanenza del parassitismo 
nelle campagne che prospc-a 
intrecciandosi con la specu-
lazione. la quale ha potuto at-
tingere finora senza limili alia 
fonte del finanziamento pub 
blico destinando. pero. i pro-
fitti soprattutto alia specula 
zione urbana. 

I braccianti, con le loro ri
chieste di maggiori e piu si-
curi salari. con alcune riven-
dicazioni come il rispetto del
ta legge che prevede la pre-
sentazione dei piani colturali 
da parte degli agrari. e l'a-
bolizione dei patti stagionali 
(in questa regione si lotta an
che. infatti, per i contratti 
provinciali) tendono ad intac-
care questo intreccio. 

Da qui parte I'accanimento 
degli agrari e il loro silenz-o. 
non solo sulle richieste di rin
novo del patto nazionale. ma 
anche su quelle di aprire trat-
tative per i contratti nelle 
tre province. 

Una lotta. dunque. impor-
tante e decisiva per la Cala
bria. Nella misura in cui van-
no avanti le rivendicazioni 
bracciantili. cresce l'unita del 
movimento e risaltano E,\I 
obiettivi delle varie categorie 
traducendosi in richieste una-
nimi di lavoro. di sviluppo. di 
democrazia per la Calabria. 

Franco Martelli 

Importanfe 
accordo 

per i 40.000 
dei vini 
e liquori 

ROMA — Una veduta della manifestazione di marled! 
dustria mentre sfllano per le vie della capitale 

dei braccianti e dei lavoratori dell'in-

E' stata slglata, alia presen-
za di una folta delegazione 
del lavoratori delle fabbriche 
piu importanti (Stok, Buton. 
DistUlerie Fabbri. Grandi Mar-
che Associate, Chlantl Mell-
ni, Chianti Ruffino, Campari, 
Bertolli, ecc), 1'ipotesi di ac
cordo per il rinnovo del con-
tratto vini e liquori, che in-
teressa circa 40.000 lavoratori. 

I tre sindacati e la delega
zione hanno espresso un giudi-
zio molto positivo sulla ipote-
si di accordo che dovra ora 
essere approvato dalle assem-
blee dl base. 

L'accordo sancisce e consoli-
da conquiste come la Integra-
zione salariale nel caso di so-
spensione od interruzione di 
attivita lavorativa. classifica-
zione unica dei lavoratori su 
sette categorie, la integrazio-
ne al 100% per infortunio fi-
no a stabilizzazione clinica. la 
lntegrazione malattia al 100% 
dal 1. al 180. giorno e per i 
lavoratori con 6 annl di an-
zlanita, fino a 8 mesl dl ln
tegrazione al 100%, 40 ore im
mediate ' a parita di salario 
con drastica limitazione per 
le ore straordinarie. 30 giorni 
dl ferie dal 1-3-1972, estenslo-
ne della retribuzione dei la
voratori adulti ai minorl. 

La riconferma della contrat-
tazione articolata per la ca
tegoria in sede aziendale, pun-
to focale della resistenza in-
dustriale in questo momento 
politico, e un successo indub-
bio della lotta lunga e aspra 
che, per un complesslvo di 150 
ore di sciopero, si e sviluppa-
ta nell'arco di 4 mesi. 

La conquista di 19.000 lire 
di aumento salariale e un fat-
to di notevole portata ed e 
una risposta chiara alia linea 
di compressione politlca e sa
lariale del movimento dei la
voratori. 

I lavori del Consiglio generale dei sindacati mefalmeccanici 

Le tesi per il congresso unitario 
saranno discusse nelle fabbriche 

La proposta di formare organismi dirigenti compos ti per il 30 per cento da delesati dei consign di 
fabbrica e per il 70 per cento da eletti dai congress! — Le strutture e le politiche rivendicative 

Provocazione padronale dopo la lotta 

Protesta contro la serrata 
alia Pirelli di Messina 

MESSINA. 22 
Vlllafranca Tirrena e stata 

teatro questa mattina di una 
forte, drammatica manifesta
zione di protesta dei 1100 ope
rai e impiegati della Pirelli-
Sicilia che da ieri attua la 

Finanzieri 
II quotidiano confindustnn 

le a24 Oreo pubblica nella 
prima pagma di martedi un 
corswo in cui si afferma che 
<r I'Unita v ha a scoperlo » 55 
mihardi dt profitti nel bilan 
cio della SIP sommando le 
cifre dell'aumento del capi
tale (40 miliardi a paqamento 
e 15 miliardi gratuiti). Come 
i nostri lettori sanno. tnvece, 
abbiamo sommato proltti rea-
It: dividendi in distribuzione, 
azioni gratuile e differenza tra 
valore nominate e valore bor-
sistico delle azioni offerle. 

A <r 24 Ore». dove hanno 
ignoratn tenacemente i nume
rosi e documentati articoli da 
noi dedicatt al ladroneccio a 
danno degli utenti telcfonici. 
potcrano almeno leggersi le 
20 righe della notizia Anche 
a loro. come succede ai finan
zieri della SIP. la fretta di 
arraffare ha fatto dimenticare 
la prudenza. Non avranno la 
gratitudine dei dirigenti del
ta SIP. i quali. fiduciosi nel 
comportamento di certa stam-
pa. hanno scelto accortamen-
te di tacere. 

serrata come inammlssibile 
ritorsione alia lotta articolata 
(due ore di sciopero per tur-
no) delle maestranze per una 
nuova sist»mazione delle qua-
lifiche e per il riconoscimento 
del consiglio di fabbrica. 

La serrati non e che 1'ul-
tima di una serie di gravi 
provocazioni messe in atto 
dalla direz'one e tutte tese o 
a contestare i nuovi strumen-
ti di potere conquistati dai 
lavoratori (per esempio i cri-
teri di avviamento al lavoro 
e la commissione comunale di 
collocamento) o a tentare di 
esasoerare e dividere il fron
te di lotta. 

Tlpico il ricatto formulato 
nei confronti di sette impie
gati: o essere trasferiti in un 
altro stabilimento del gruppo 
(Settimo Torinese. Tivoli) o 
dimettersi. Ma la giustifica-
zione adottata dalla Pirelli e 
piu grave della stessa misura 
ricattatoria II padronato Ilia 
motivata infatti con la man-
cata apertura di un nuovo 
reparto (il a cinturato gran
de») di quel settore dello 
stabilimento che secondo le 
inattuate decision! del CIPE 
dell'autunno scorso — il co-
siddetto «pacchetto» dei 25 
mila nuovi posti di lavoro per 
la Sicilia — era destinato a 
portare da 1.100 a 2ii00 unita 
I'organico della Pirelli di Vil-
lafranca. 

Si e cos! avuta anche una 
drammatica conferma della 
beffa consumata ai danni dei 
lavoratori siciliani 

Varafa dalla Regione la legge per il finanziamento delle zolfare 

Primo successo dei minotori siciliani 
Dalla nostra redazione 

PALERMO. 22 
Lo sciopero che da ieri mat

tina paralizza tutti i bacini 
m.nerari siciliani, ha portato 
questa sera ad un primo e 
importante successo: la Com 
missione industria del Par la 
mento regionale ha varato e 
trasmesso in aula, per l'ap-
provazione defmitiva (che av-
verra entro una settimana, cioe 
prima della pausa elettoralei 
la legge che assicura il rifi-
nanziamento della gestione 
delle zolfare con una spesa 
che si aggira sui 19 miliardi. 

K questa, in realta, solo la 
prima di una serie di rivendi
cazioni su cui da ieri e in atto 
la nuova t dura fase di lotta 
dei 5.000 minatori Sicilian! 

(due terzi dei quail occupati 
appunto nelle zolfare gestite 
dal gruppo pubblico regio

nale deirEMS) che con la di-
fesa dei livelli di occupazione 
oggetto. tra l'altro. di minac-
c-.os- attacchi della CEE. re 
clamano una profonda svolta 
nella politlca mineraria con 
dotta dalla Regione attraverso 
i due enti. che valga da un 
lato ad integrare lo sfrutta 
mento verticalizzato di tutte le 
ri&orse del sottosuolo sicillano 
(ed in primo luogo dei sal: 
potassici e del sal gemma) e. 
dall'aitro. a creare una pro-
spettiva reale alia petrolchimi-
ca pubblica siciliana che non 
si fond! solo sulla pura difesa 
degli ormai antieconomici gia-
cimenti di zolfo. 

Per questo. nel corso di un 
incontro awenuto oggi a Pa
lermo con una folta delegazio
ne di minatori giunti dai ba
cini del triangolo Agrigento-
Enna-Cfc.tanis5etta, 11 gruppo 

comunista ha annunciato che 
m aula si battera a sostegno 
delie richieste dei minatori e 
dei loro sindacati perche il ri-
finanziamento della gestione di 
zolfo sia collegato ad organi-
che misure che — attraverso 
1'attuazione dei piani produtti-
vi deU'EMS e degli investi-
menti programmati dal CIPE 
sin dall'autunno scorso — as-
sicurino un forte incremento 
dei! occupazione e lo sviluppo 
complessivo della disgregata 
fascia centro-meridionale del-
risola. 

Su questa linea, i minatori 
sono oecisi a portare ancora 
avanti la loro lotta che ver-
ra ulteriormente Jntensifi-
cata quando i provvedimenti 
varatl quest'oggi giungeran-
no alia discussione finale in 
Assemblea. 

g. f. p. 

Dal nostro inviato 
MODENA, 22 

Un sindacato inteso come 
organizzazione di classe e non 
affidato ai venti dello sponta-
neismo, capace pero di rinno 
varsi permanentemente, colle-
gandosl al «nuovo » degli ul-
timi anni (consigli, delegati), 
al movimento nel suo com-
plesso. Un sindacato capace 
di fare scelte precise sui pro-
blemi di politica rivendicativa, 
in fabbrica e nella societa, 
sui problem! di natura inter-
nazionale. Questo e il volto 
della futura organizzazione 
(FIOM. FIM. UILM) dei me-
talmeccanici che viene trat-
teggiato nel dibattito in corso 
qui a Modena, al consiglio ge
nerale unitario della piii gran
de categoria deU'industria. 
Oggi i lavori sono proseguiti 
nelle commission!. Vengono di-
scussi i temi congressuali. Es
si verranno portati nelle fab
briche e negli organismi diri
genti provinciali e poi. dopo i 
congressi di scioglimento del
le tre organizzazioni, verranno 
definiti in una ulteriore ses-
sione del consiglio generale 
per dare inizio, inline, al di
battito congressuale vero e 
proprio. 

II confronto si e fatto par-
ticolarmente impegnato nella 
commissione che esamina la 
proposta di regolamento con
gressuale e le strutture del 
futuro sindacato unico. Gli 
orientamenti che qui scaturi 
scono non potranno non avere 
influenza sull'intero movimen
to sindacale se non altro te-
nendo conto del peso della ca
tegoria. Basti pensare, a que
sto proposito. a 2 cifre: 31 mila 
delegati eletti su scheda bian-
ca nelle fabbriche; circa 900 
mila iscritti fra FIOM, FIM 
e UILM. Sandra Degni, segre
tario nazionale della UILM, 
nella relazione introduttiva a 
questa commissione, ha sotto-
lineato, precisando quella che 
e sempre stata la linea dei 
metalmeccanici, come il con
gresso unitario non potra es
sere una semplice operazione 
unificatoria, bensi il momento 
conclusivo di un processo uni
tario che parte dal basso. II 
dibattito si e subito concen-
trato su un punto. 

II gruppo di dirigenti incari-
cato di compilare una bozza 
di tesi ha proposto — come 
ha poi riferito Degni — di 
dare vita a organismi dirigen
ti, a tutti i livelli, (da quello 
provinciale - a quello nazio
nale) compost! per una parte 
(il 70%) di eletti dalle Istanze 
congressuali e per un'altra 
parte (il 30 per cento) di elet
ti dal consigli di fabbrica (e 
soggetti percio anche a criteri 
di revoca secondo le norme a 
questo riguardo stabilite nelle 
aziende). 

Le strutture del sindacato 
sono state cosl tratteggiate: 
assemblea di fabbrica, consi
gli e delegati. zona e consiglio 
di zona; sindacato territoriale 
(come una vera e propria 
istanza politica secondo una 
tesi, come un organismo de-
centrato secondo un'altra); 
sindacato provinciale; federa-
zione nazionale (con diverae 

lpotesi relative agli strumenti 
dirigenti nazionali). 

Le altre due commisstom 
hanno in particolare discusso 
la strategia rivendicativa, rial 
fermando il valore della con-
trattazione articolata e la ne
cessita di saldare gli obiettivi 
per il prossimo contratto a 
rivendicazioni piu general!. 

Bruno Ugolini 

Documento 
della CISL 
sy||#ynita 
sindacale 

L'esecutlvo della CISL che 
si e riunito ieri ha approvato 
un documento sull'unita sin
dacale in cui si «riconferma 
in tutti 1 particolari la stra
tegia unitaria incentrata non 
su una unita qualsiasi ma su 
un modello di unita volto al
ia realizzazione da parte di 
CGIL. CISL e UIL di una 
nuova organizzazione unita
ria nel segno della piu com-
pleta autonomia da ogni for
za esternan. II documento e 
stato approvato con 27 voti 
favorevoli, una astensione e 
solo cinque voti contrari. II 
documento ribadisce poi le 
posizion! della CISL sulle in
compatibility che a costitui-
scono un comportamento coe-
rente che rende credibile la 
volonta di autonomia nel sin
dacato». «La CISL — prose
gue il documento — e indi-
sponibile rispetto ad ogni di-
versa interpretazione circa il 
progetto di unita sindacale 
concordato tra la CGIL, la 
CISL e la UIL con il docu
mento del 17 novembre (quel
lo approvato dai consigli ge
neral i di Firenze ndrl » « La 
CISL — continua il documen
to — e pronta e disponibile 

•all'unita. alle condizioni, nei 
modi e nei tempi previsti e 
questo impegno coerente ri
conferma a tutti i lavoratori 
Italian!». 

Sui licenziomenti 
alia «BEA» < 

In un articolo sulle condizio
ni di lavoro negli aeroportl si 
accennava a 25 dipendenti del
la BEA • cacciati con un atto 
di repressione». II direttore, 
rappresentante generale per 
1'Italia della compagnia, ci ha 
inviato una lettera per precisa-
re che la notizia e inesatta. 
Nella lettera si sostiene che la 
BEA «ha dovuto necessaria-
mente procedere alia rlduzio-
ne del personate In seguito 
agli accordi bilateral! fra go-
vemo inglese e italiano in ba
se ai quali sono stati rltlrati i 
diritti di traffico da e per 
1'Africa alia compagnia BOAC 
consorella della BEA e da es-
u asslstlta ». 

Le piccole imprese nella ragnatela del caro-denaro 

Aumentati i prof itti 
bancari a spese 

di tutta reconomia 
I dati della Mediobanca - Gonfiate le « uscite » di gestione per ragionl 
politiche e di rafforzamento corporativo - Le responsabilita del governo 

Nelle discussion! per il rin
novo del Cartello bancario, 
che scade il prossimo 30 aprl-
Ie. le banche pongono due 
condizioni per la rlduzione 
deU'interesse sui mutui: 1) la 
riduzlone a carico dei depo-
sitanti; 2) 1'aumento dell'in-
teiesse. oggi esiguo, pagato 
da. «grandi client!». Polch6 
sul primo punto potrebbero 
accordarsi ma sul secondo 
certamente no (i agrandl clien-
ti» sono fort!: possono pren-
dere prestiti aU'estero, o an-
che fame a meno del tutto 
ricorrendo ad emissionl azio-
narie o altro), le banche 
escludono qualsiasi consistent 
te riduzione deU'interesse. 
Quanto a parificare la clien
tele — ponendo le piccole 
imprese sul piano delle gran
di — nemmeno ne parlano. 
Hicordiamo che la situazione 
attuale e la seguente: alcune 
grandi imprese pagano 11 
5.50°'o; la media 6 dell'8.50%: 
!e piccole imprese pagano dal 
12 al 15 sulle operazioni 
correnti ed ottengono danaro 
al costo medio soltanto per 
certi tipi di operazioni. 

Tutto questo si e tradotto 
in aumento continuo dei pro
fitti. a livelli scandalosi. con 
un andamento esattamente 
simmetrico: • mentre la situa
zione economica generale del 
paese peggiorava I profitti 
delle banche sono aumentati. 

Ci limitiamo qui a mettere 
in evidenza i risultati dell'in-
dagine condotta dalla Medio
banca su 111 imprese banca-
rte (le imprese bancarie e fi-
nanziarie sono piu di mille, 
delle quali 350 a rilevanza na
zionale, ma il gruppo di Me
diobanca evidenzia senza dub-
bio la situazione della mag-
gior parte del settore). 

Ne risulta che in un solo 
anno, il 1970 (anno insieme 
di «stretta creditizia» e di 
grandi lamentazioni sulla fe-
rito inferta daWautmino cal-
do all'economia italiana) le 
22 principali aziende banca
rie hanno aumentato il pa-
trimonio di 118 miliardi di 
lire ed i profitti messi in evi
denza di quasi 5 miliardi dl 
lire. In un solo anno! Esa-
minando la situazione delle 
banche minor!, fra cui trovia-
mo le Casse dl Risparmio, 
viene in evidenza che 1'au
mento dei margin! forniti dal-
l'attivita strozzinesca si trasfe-
risce piu sul patrimonio che 
nei profitti. Infine, andando 
a vedere la posizione partico
lare di alcune grandi banche, 
troviamo situazioni dispara-
tissime: alcune hanno incre-
d.bili aumenti patrimoniali e 
di profitto distribuito, altre 
no I profitti infatti non stan
no tutti nel bilancio. Special-
mente nelle aziende bancarie 
pubbliche il finanziamento di 
giornali. partiti e aziende in 
perdita — di amici della DC, 
naturalmente — e all'ordine 
del giorno. 

Di piu. Lff banche italiane 
hanno preso l'abitudine di 
rapportare i loro costi di ge
stione ad un 4% del credito 
erogato e con questo cercano 
di giustificare l'alto tasso di 
interesse. la differenza fra tas-
si pagati alia clientela e tassi 
fatt.' pagare. 

Senza dubbio. un certo tl-
po di relazioni con le for
ze politiche, la volonta di in-
fluire sull'opinione pubblica, 
la politica di espansione im-
mnbiliare costano. Ma non so
no cost! di gestione della ban-
ca: sono costi della gestione 
di un potere politico antide-
mocratico. Anche la retribu-
ztone privilegiata di un largo 
ceto di alti funzionari pron-
ti a scattare al cenno In di-
few del segreto bancario. del-
l'autonomia della gestione di 
banche che pure appartengo-
no alio stato, a difesa della 
«libera circolazione dei capi
tal: » e degli interessi borsisti-
ci della banca — il caso Mar-
zollo e solo il bubbone scop-
plato in una situazione fradi-
c!a — anche questo costa alia 
gestione bancaria e si preten-
de, quindi. di riversarlo sul-
interesse bancario. 

La discriminazione a danno 
delle piccole imprese, cui si 
Itr.pongono tassi di interesse 
doppi. non ha altra glustifi-
cazione che il carattere leo-
nino. predatore del rapporto. 
II rischio del prestito e mi-
nore che per la grande im-
presa: il piccolo operatore. in
fatti. otterra credito consisten-
te soltanto dietro II rilascio 
di garanzie; egli Inoltre non 
opera attraverso molte ban
che e diversi canal! finanzia-
ri. Nessuna piccola impresa, 
rispettando le proporzioni, 
potrebbe Indebitarsi come 
hanno fatto lltalsider o la 
Montedison per il semplice 
fatto che nessuna banca da-
rebbe loro il prestito. Oggi 
si discute sulla necessita di 
superare la barriera delle • ga
ranzie reali * anche se gover
no e Confindustria. ponendo 
II problema. rifiutano la via 
piu semplice. che e quella 
dei la appro vazione dei pro-
grammi da parte di organi 
regionali della programmazio-
ne. afflancando una responsa
bilita pubblica alia responsa
bilita privata. 

Due ministri — quello del 
Tesoro. Colombo, e quello del
le Partecipazioni statali. Pic-
coli — hanno oggi la respon
sabilita per 11 fatto se si rin-
novera o meno il Cartello, 
con i suo! tassi privilegiati 
riservati alia grande industria 

E' la Banca d'ltalia infatti 
che organizza il Cartello e so
no le grandi banche facenti 
capo alle Partecipazioni stata
li che vi hanno un peso de
cisive Meglio che altri bei 
discorsi ai plccoli Imprendi-
tori 1 dirigenti della DC han
no oggi un modo concreto 
per dimostrare una posizio
ne positiva verso 1 problem! 
della ripresa economica: dl-
sdire 11 Cartello e pubblicare 1 
tassi d'lnteresse pratlcati dal
le banche pubbliche rlportan-
doli per tutti al loro verl li
velli di costo. 

Come aumenfano 
(dati in 

1 

1) Le 22 principali * 
banche italiane 
— aumento 

In un anno 
2) Le 22 minori 

banche del gruppo 
— aumento 

in un anno 
3) Le maggiori 

banche pubbliche 
— Banca Nazionale 

del Lavoro 
— Banca 

Commerciaie 
• — Banco di Roma 

— Credito Italiano 
— Banco di Napoli 

i profitti delle banche 
milioni di lire] 
PATRIMONIO 

t 

, 1969 

589.903 

l 

37.129 

68.200 

53.390 
35.078 
39.235 
69.916 

— Cassa di risparmio 
delle Province 
Lombarde 

— Monte dei Paschi 
di Siena 

— Banco di Sicilia 

45.047 

15.149 
63.992 

1970 

708.108 
. 

+ 118.108 

47.757 

+ 10.628 

90.400 

78.938 
54.030 
58.275 
70.697 

47.444 

16.141 
64.339 
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UTILE 
DISTRIBUITO 
1969 

42.066 

3.087 

5.063 

4.396 
3.077 
3.590 
1.077 

2.658 

1.924 
683 

Inclpalt 

1970 
. 

46.901 

+4.835 

3.563 

+476 

3.042 

5.855 
4.504 
4.823 

843 

2.663 
-

2.268 
817 

impr«t« 

Coneluse le trattatlve 

Vertenza Montedison: 
ipotesi di soluzione 

Punti quslificanfi: occupazione, slraordinario, am-
bienle e riconoscimento del Consiglio di fabbrica 

Dopo circa un anno, la ver
tenza Montedison, che ha vi
sto i lavoratori del gruppo ef-
fettuare lunghe ore di sciope
ro e giunta ad una significati-
va svolta. 

Si sono coneluse infatti le 
trattative: 1'ipotesi d'accordo, 
che verra sottoposta alia va-
lutazione dei lavoratori, ri-
guarda il lavoro straordinario 
e gli organic!, l'ambiente, il 
Consiglio di fabbrica, nonche" 
gli impegni della societa ver
so i lavoratori a fronte dei 
problemi della sua ristruttu-
razione e del suo sviluppo. 

E' quest'ultimo punto a qua-
lificare l'intero accordo che, 
nella presente situazione, rea-
lizza la salvaguardia del po-
sto di lavoro dove la societa 
e presente con proprie inizia
tive e dove non lo e si impe-
gna alia creazione di attivita 
sostitutive. Inoltre la societa 
si e impegnata, nel definire 
con le autorita di Governo il 
proprio programma, alia rea
lizzazione di scelte coerenti 
con lo sviluppo dell'economia 
e dell'occupazione e a confron-
tare tali scelte con le orga
nizzazioni sindacali. 

Altri punti qualificanti del
la piattaforma, quali le 37 
ore e 20 per 1 turnisti ed 11 
problema degli appalti non 
hanno presentato possibility 
di intesa. Peraltro 1'ipotesi di 
accordo prevede la contratta-
zione degli organic! e degli 
straordinari realizzando con
crete misure che limitano il 
ricorso al lavoro straordina
rio superando il concetto del
la monetizzazione e preveden-
do il recupero con riposi 

compensative Inoltre per i 
turnisti e prevista una soluzio
ne che consolida nella retri
buzione la maggiorazione per 
lavori in turno. 

Sui problemi dell'ambiente 
e stata accettata la linea dei 
lavoratori per la costituzio-
ne, da parte del Consiglio di 
fabbrica, della Commissione 
ambiente alia quale sono sta
ti conferiti ampi compiti di 
contrattazione e larghi mar
gin! di contestazione. Sono 
stati inoltre definiti strumen
ti quali il registro dei dati 
ambientall e biostatistici ed 
11 libretto sanitario e di ri
schio; infine e stato previsto 
il collegamento con le Unita 
sanitarie local! in vista della 
riforma sanitaria. 

L'ipotesi d'accordo prevede 
il pieno riconoscimento del 
Consiglio di Fabbrica quale 
unico istituto rappresentativo 
dei lavoratori e quale agente 
contrattuale al livello di fab
brica ponendo per la sua at
tivita una djsponibilita di 2 
ore e mezzo per ogni dipen-
dente occupato nello stabili
mento. 

II contenuto dell'accordo e 
giudicato dalle Federazioni co
me un avanzamento nella rea
lizzazione di un maggior po
tere sindacale per interveni-
re nella modifica dell'organiz-
zazione di lavoro. 

Tale risultato si inquadra 
quindi coerentemente nelle 
scelte orientative gia prosper 
tate ai lavoratori per l'impo-
stazione della piattaforma ri
vendicativa per l'ormai pros
simo rinnovo contrattuale dei 
chimici. 

Lettera CGIL, CISL e UIL al governo 

I consorzi agrari 
non sono 

organi democratici 
Le segreterie nazionali del

la CGIL, delta CISL e della 
UIL, hanno inviato al mini-
stro del lavoro, on. Carlo Do-
nat Cattin, una lettera ri-
guardante la Federconsorzi 
con cui cdesiderano far co-
noscere i motivi della loro 
ferma opposizione alia richie-
sta di iscrizione nei registri 
prefettizi delle cooperative 
avanzata dai Consorzi Agra
ri. Le ragioni che hanno si-
nora impedito una tale iscri-

I zione non sono state assolu-
tamenle rimosse e 1'iniziativa 
attualmente posta in atto ha 
solamente lo scopo dell'acca-
parramento delle prowidenze 
previste per la cooperazione 
da recent! provvedimenti fl-
nanziari. 

n i Consorzi Agrari inoltre, 
riuniti nella Federconsorzi — 
prosegue la lettera — nono-
stante la loro formale classi-
fica cooperativa, sono assolu-
tamente privi d! quelle carat-
teristiche istitu2ionaIi ed eco-
nomiche richieste per le so
cieta cooperative. L'origine e 
la vita cooperativa dei Con
sorzi Agrari, sort! nel 1892, 
venne infatti annullata dal fa-
scismo, prima di fatto nel 
1930 con la oostituzione del-
1'Ente finanziario dei Consor
zi Agrari periferici, degradan-
doll a semplici agenzie dei 
Consorzi provinciali coatta-
mente costituiti. e poi nel 
1938 con apposite leggi (Leg
ge 162-1938 n. 1008 e Legge 
2-2-1939 n. 159) in base alle 
quali I Consorzi Agrari era-
no dlvenuti diretti esecutori 
della politica agrarla del re
gime. 

• Una tale natura e funzto-

ni, certamente tutt'altro che 
cooperativa, sono rimast* di 
fatto immutate sino ad oggi, 
pur nella diversa realta isti-
tuzionale e politica dello Sta
to; la eroanazione di nuove 
disposizioni di legge ha attri-
buito solo formalmente ca
rattere cooperativo ai Consor
zi Agrari, come i fatti docu-
mentano. In tal modo essi e 
la Federazione da cui dipen-
dono si configurano come un 
ibrido di fatto: n6 chiaramen-
te pubblico, malgrado la olas-
sificazione di "Ente al servi-
zio della politica agraria del 
lo Stato" (cfr. Corte dl Cas-
sazione e Sezione Unite Ci-
vlli del 29 gennaio 1949); e 
certamente neppure " libere 
associazioni cooperative". CI6 
ha consentito sinora al Con
sorzi Agrari e alia Federcon
sorzi di eludere tanto i con-
trolli previsti per gli Enti 
pubblici quanto quelli vigen-
ti per le cooperative vere e 
proprie. E anche con la re-
cente richiesta di iscrizione 
dei Consorzi Agrari nei regi
stri prefettizi delle coopera
tive si intend* eludere I con-
trolli previsti dal ministro del 
Lavoro e dalle Regioni, cui 
peraltro si sfugge anche nel 
caso in cut le attuate fusion! 
interprovinciali riguardlno 
province di diverse regioni. 

«I1 problema fondamentale 
quindi, per la soluzione del 
quale il governo era peraltro 
impegnato — concludono S 
sindacati — resta quello di 
operare la reale democratiz-
zazlone e II ritorno effettlvo 
del Consorzi Agrari a flnallUt 
e strutture COOPWUHJ». 
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