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Verso lo sciopero generale unitario di giovedi 

Napoli: gli operai pagano 
il secondo miracolo con 

sfruttamento e salute 
Alle rinnovate condizioni ambientali e agli accelerati ritmi di lavoro cor-
rlspondono aumenti delta produzione e del profitto ma anche del 
rischi, degli infortuni, delle malattie • La fabbrica primo terreno dl 

scontro con le scelte dei grandi gruppi industrial! 

1 

Le reazioni in Italia e nel mondo alia svalutazione della sterlina 

Vittoria 

operaia 
alia Maraldi 
di Ancona 

5.500 lire di aumenlo e 
conlrallazione aziendale . 

nostro corrispondente I 
ANCONA. 20. 

Dopo 50 glornl dl sciopero 
I 180 lavoratorl del lublflcio 
Maraldi *ono rientratl vit-
torlosl nella fabbrica. II pro
pr ie tary dello slabllimento 
& stalo coilrello a tiglare un 
accordo sulle rlvendlcailonl 
del dipendenli. Complessi-
vamente gli operai della Ma
raldi hanno conquislato ml-
glloramenli salarlall dl 5.500 
lira mensill con la possibility 
dl conlrallazione aziendale 
ancor prima della scadenza 
del contralto di categorla. 
E' Inoltra signlflcatlvo II 
fatto che gli operai del lubl
flcio — quando ormal I'ac-
cordo era stalo raggiunto — 
hanno chlesto e otlenuto, pe-
na la prosecuzione dello scio
pero, una soluzlone soddi-
sfacente per due operai II-
cenziall per rappresaglla nel 
corso della lotta. 

Va allresl sottollneato che 
la vlcenda della Maraldi — 
proprio per I'asprezza e la 
radicallzzazlone assunta dal-
lo scontro — ha avulo un 
ruolo e un'importanza che • 
hanno travallcato I llmitl | 
dell'azlenda. La splendlda 
battaglla del 180 lavoratorl si -
e Inserila infattl In un mo. I 
mento di forte spinta degll • 
operai delle fabbriche del- • 
I'anconetano che rivendlcano I 
aumenti salarlall, II rispet-
to del contrattl, I f llberta I 
slndacall nel luoghl dl la- | 
voro. Nel fartl alia Maral -
dl si giocava una posta che I 
avrebbe avulo ripercusslonl • 
notevoll In tutte le fabbriche I 
della provincla. E' stato co- | 
• I che, mentre Maraldi ha 
avuto I'appoggto dell'Asso- I 
ciazione industrlall, gli ope- I 
ral della sua fabbrica hanno • 
avulo quello del loro com- | 
pagnl dl Ancona e dl moltl 
centrl della provincla. Una I 
sottoscrizlone, a pert a dalla • 
CGIL , CISL e U I L e reallz- • 
zata soprattulto all'lnlerno | 
delle fabbriche, ha raggiun
to in pochl glornl la somma 
dl 4 millonl dl lire. I primi 
a versa re un loro contributo 
sono stall I'arclvescovo mons. 
Tlnlvella • I parlamantarl 
comunlstl marchigiat i . La I 
solldarla'a op» a.a per aUro I 
• I • esp'essa anchr in »:»rt 
forme. I I culmlne dl questa 
Interna azlone dl'appogglo si 
e avuto mercoledl scorso 
quando tutfl I metalmecca-
nlcl di Ancona sono scesl In . 
sciopero e hanno dato vita I 
con I loro compagnl della ' 
Maraldi — a una forte ma-
nifestazlone al centro della 
citta. 

w. m. I 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI. 20. 

Al centro dello sciopero ge
nerale unitario proclamato da 
CGIL. CISL ed UIL per gio
vedi prossimo, co.ti come al 
centro della assise operaia 
iniletta dal I'artito comunista, 
6 I'aggravamento della con-
dizionc operaia in fabbrica. il 
costo. ciod, che anche i lavo
ratorl napolctani hanno pa-
gato e stanno pagando della 
famosa < ripresa produltiva » 
che oggi ianio viene sbandie-
rata da padronato, governo e 
Confindustria. 

Le assemblee di fabbrica in 
preparazione dello sciopero. 
gli incontri nelle sezioni co-
muniste dei centri e dei quar-
tieri operai. la stessa inchie-
sta che la pagma di cronaca 
(le I'Unitn hu condotto su que-
sti problemi. hanno aggiunto 
testimonianze concrete e par-
licolari alia denuncia che vie
ne fuoH da tutti l posti di la
voro d'Italia; hanno fatto 
emergere una realta dramma-
tica net cui confronti aumenta 
la protesta dei lavoratorl sem-
pre di piii convinti che la fab
brica costituisce il primo. e 
fnndamentale. terreno di scon
tro con le scelte econnmiche 
del grandi gruppi industriali. 
con il loro nbiettivo di volitica 
dei redditi. 

Forte e generale e" stata la 
denuncia delle insopportabili 
condizioni ambientali di la
voro. della maggiore perico
losita delle macchine der'u -n-
tc, quest'ultima, dall'introdu-
zione di nuove tecniche di-
rette ad aumentare i ritmi di 
lavoro ed a realizzare una 
maggiore produzione. Questo 
peggioramento non e stato ca-
suale: esso costituisce un 
aspetto fondamentale della po
litico di riorganizzazione a-
ziendale poriata avanti dal pa
dronato. e alia quale ha cor-
risposto, si, una riduzione dei 
costi di lavoro, un aumento 
della produzione, quindi del 
profitto. ma ha fatto seguito 
anche un aumento delle ma
lattie e degli inforiuni, delle 
assenze giornaliere. delle di-
missioni per malattia. 

Vn dato e* costante nelle 
fabbriche napoletane: ogrA 
giorno il 10% delle maestran-
ze e assente per malattia o 
per riposo reso necessario dal-
I'eccessivo lavoro fisico e ner
vosa. In alcune fabbriche. 
quali la Rhodiatoce (fibre tes-
sili). VAVJS (settore ferrovia-
rio) Vassenza tocca anche il 
ITTo della maestranza; alia 
ttalsider di Bagnoli. su di un 
organico operaio di 6000 unita 
ogni maltina gli assenti arri-
vano anche a 700; all'ATAN 
(Vazicnda municipale di tra-
sporti) net primi sei mesi di 
questo anno, rispetto alio stes-
so periodo dello scorso anno, 
le giomate di assenzn per ma
lattia sono aumentate di 15 
mila unita; nel giro degli ulti-
mi due anni, sempre al
l'ATAN, le giornate di assen-

Dibattito a Torino alia vigilia della lotta 

La FIAT pud ridurre 
I'orario di lavoro 

TORINO. 20. 
Un convesno sul tema cSet-

Hmana corta: riflessi sociali ed 
economic! » si e svolto alia sala 
delle conferenze della Galleria 
d'Arte modema per iniziativa 
dei sindacati metalmeccanici 
•derenti alia CGIL. UIL. CISL 
• SIDA. Hanno svolto relazioni 
gli economist! Siro Lombardini 
e Francesco Forte: U preceden-
te immediato del convegno e 
tuttavia la lotta. aneora aperta 
alia FIAT, per l'attuazione della 
settimana lavorativa di 5 giomi 
con una diversa distribuzione 
rielfattuale orario settimanale. 
Per il nuovo nastro lavorativo 
alia FLVT hanno scioperato. nel 
luglio scorso. gli impiegati e i 
tecnici mentre tutti i centomila 
operai della fabbrica stanno ora 
per decidere nuove azioni di 
lotta. Nuovi obbiettivi sono ma-
turati nel corso della lotta: gli 
operai chiedono che all'attuale 
sistema dei sabatj festivi alter-
nati. in vigore solo quando l'a-
xienda riduce arbitrariamente 
)e ore di lavoro a 40 (deeurtan-
do la paga di circa 15 mila lire 
•1 mese) si sostituisca un siste
ma di minimo garantito annuale. 
prescindendo dai bassi stagio-
nali con 44 ore settimanab e 
salario invariato. 

I due economisti hanno dato 
risposte diverse al problema. II 
prof. Forte ha detto di ritenere 
che e possibile ima diversa di
stribuzione dell'orario ma non 
una riduzione. II prof. Lombar
dini ha rilevato che la richicsta 
settimana corta puo indurre l'a-
aienda a rivederc la sua orga-
•tatazjone di lavoro. 

La conclusione dei sindacalisti 
(Musso. per la CGIL; Del Pia

no per la FIM CISL; Mercacci 
per la UIL e Clementi del SI-
DA) hanno ribadito che la si-
tuazione alia FIAT e matura 
per rivedere ogni aspetto del
l'orario di lavoro. 

Primi successi 

dei braccianti 

Calabria: 
espropri per 
i contadini 

La lotta dei braccianti dl 
Isola Capo Rlzzuto ha otto-
nuto un primo concreto sue-
cesso. II presidente dell*Opera 
ValortzzazJone Sila, rente dl 
riforma che opera in Calabria, 
in un tncontro awenuto sta-
mane a Cosenza con 1 dlrt-
gentl deU'AUeanza del conta
dini e della CGIL, ha Infattl 
riconosduto • la necessita ur
gent© dl reperire. attraverso 
1'esproprlo o !a compera dai 
proprletari. alcunl terpenl per 
assegnarU al contadini aventi 
diritto*. LTJVS, ha asslcura-
to 11 suo presidente, si sta gia 
muovendo in questa diredone 
tanto e vero che a Isola Capo 
Rlzzuto sono state allacdate 
delle trattative per il reperl-
mento di 350 cttarl dl terra 
da dlstribulre at contadini. 

za pro capite sono salite dalla 
media di 22,4 a 26. 

Le condizioni ambientali di 
lavoro. cosi come la maggiore 
pericolosita delle macchine. 
costituiscono ormai un aspet
to essenziule dello sfruttamen
to a cut e sottopostu il lavora-
tore in fabbrica anche perchd 
ad esse £ collegata una mag
giore e piu rapida « usura » 
della forza lavoro. In molte 
fabbriche napoletane si assi-
ste oggi, propria in collega-
mento a quetto peggioram .«-
to di cui si diceva, a processi 
di accelerata selezione e « rin-
giovanimento > delle mae-
stranze. E sono processi che 
goriono della complicity, se 
non dell'aperto appoggio degli 
orqamsmi preposti (quali 
I'EN PI, I'lspettorato del la
voro) alia prevenzione degli 
infortuni. 

Vediamo alcuni tra t casi 
piu clamorosi: alia Italsider 
i lavoratorl, per dare il senso 
della loro condizione in fab
brica, parlano di c massacro 
operaio». La direzione mira 
a mantenere ai posti diretti-
mente produttivi solo lavora-
tori della cui « efficienza * i 
sicura: se ci si ammala per-
ch& il lavoro e eccessivamen-
te faticoso (come alia Accia-
ieria dove il tempo tra una co 
lata e Valtra di acciaio e stato 
ridotto della meta; o alle pie-
gatrici. il reparto tra i piu fa-
ticosi dello stabilimento dove 
i facile ammalarsi di tuber-
colosi) allora la dequalifica-
zione, U licenziamento sono 
pronti. 

Aneora: se nel corso di un 
mese il lavoratore si ammala, 
per I'azienda, troppe volte, la 
direzione corre ai ripari e lo 
spedisce per la visita di con
trols all'ENPI. 1 risultati di 
questa visita saranno resi noti 
non anche al lavoratore. ma 
solo alia azienda che da quel 
momento utilizzera il dipen-
dente come meglio crede e nel 
posto di lavoro ritenuto piu 
c adatto * alia sua condizione 
di salute. 

11 passagglo al nuovo posto 
di lavoro non sard «imposto > 
all'operaio. dovra essere lui a 
* chiederlo ». Naturalmente 
nessuno si muove per dequali-
ficarsi con le proprie marri; 
allora cominciano le pressioni, 
le intimidazioni; il giorno di 
festa a cui si ha diritto diven-
ta € assenza arbitraria»; il 
rifiuto del lavoro straordina-
rio diventa < volonta di non 
collaborare >. Alia fine il la
voratore cede e firma una di-
chiarazione con la quale 
< chiede > il passaggio al nuo
vo posto di lavoro dove verra 
dequalificato e guadagnera di 
meno. 

All'ATAN, gli autisti ed I 
fattorini colpiti da nevrosi o 
da infarto per Veccessivo di-
spendio di forze fisiJ.xe e ner-
vose connesso alia carenza di 
organico ed alle condizioni del 
traffico cittadino, vengono o li-
cenziati o ridotti al rango di 
uscieri. Alia Rhodiatoce. alia 
tagliorina (dove viene ridotto 
in pezzi il polimero) la rumo-
rosita tocca 118 decibel rneri-
tre il limite massimo di sop-
portabilitd per I'orecchio uma-
no non supera i 95 decibel: al 
reparto stiramento nylon al
cune recchie macchine pro-
ducono un rumore misurato 
in 104 105 decibel. 

In questi reparti t disturbi. 
anche gravi. all'udito sono fre-
quenti e spesso si hanno emor-
ragie dalle orecchie. tn altri 
reparti i lavoratori non hanno 
alcun mezzo di difesa contro 
le esalazioni di acido cloridri-
co. di acetone; contro la ben-
zina o il petrolio che so"o co-
stretti a maneggiare continua-
mente, rischiando (ed e quan
ta i successo ad un operaio 
alcuni mesi fa) di morire car-
bonizzati. 

Alia Derirer, Vacceleramen-
to dei tempi di lavoro ai 
<banchi di trafila* costitui
sce un costante pericolo per 
gli operai addetti alia trafile-
ria in quanto — e si e~ veri-
ficato — se la velocita e frop-
po forte, le matasse di filo di 
ferro si staccano dalla mac-
china e vengono proiettate 
per aria. 

Questi esempi — e la stati-
stica potrebbe continuare — 
proprio perchi denunciano il 
legame che esiste tra condi
zioni ambientali, pericolosita 
della macchina. aumento dek 
lo sfruttamento, maggiore, 
profitto padronale. sottolinea-
no anche la validita deirimpo-
stazione sindacale e politico 
diretta a rifiutare la monetiz-
zazione del rischio o della 
maggiore fatica, ed a confer-
mare invece la necessita di 
una battaglia che riduca pro-
gressivamente questi rischi e 
quindi utilizzi a favore del 
lavoratore e non contro di lui 
le conqviste e le possibility 
del progresso tecnico. 

Lina Tamburrino 

PGI: quali impegni 
ha assunto 1' Italia ? 

Lombardi sottolinea il fallimento della politica dei redditi - La stampa di destra strumentalizza ia 
crisi inglese indicando come cause di fondo le spese sociali - Preoccupazioni per il commercio estero 

A nome del gruppo comuni
sta alia Camera e stata pre-
sentata una interrogazione al 
ministro del Tesoro, firmata 
dai compagni Giorgio Amen-
dola, Barca, Miceli, Caprara. 
Raffaelli. Raucci e Soliano. 
Gli interroganti chiedono di co-
noscere il giudizio del governo 
sulla situazione venutasi a 
creare in seguito alia svaluta
zione della sterlina e quali mi-
sure intenda adottare per ov-
viare alle conseguenze negati
ve che tale provvedirnento non 
manchera di esercitare sull'e-
conomia del nostro paese, e 
quali impegni il governo ha 
assunto o intenda assumere 
di fronte alia situazione di cri
si del sistema monetario inter-
nazionale. Gli stessi deputati 

hanno sollecitato il presidente 
della commissione Bilancio 
della Camera a invitare i mi-
nistri Colombo e Pieraccini a 
riferire sulla situazione in mo-
do che si possa aprire un 
ampio dibattito. 

Cause e conseguenze della 
svalutazione della sterlina — 
nelle loro implicazioni econo-
miche e politiche — sono og-
getto di numerose dichiarazio-
ni, reazioni della stampa, riu-
nioni di organi governativi di-
rettamente interessati. Le de-
cisioni del governo di Londra 
offrono cosi lo spunto per ri-
proporre questioni che hanno 
diretta attinenza con la pro-
blematica politica ed econo-
mica italiana. 

Secondo la stampa della de

stra economica la lezione es-
senziale da trarre dalla crisi 
monetaria inglese dovroube 
consistere — e si ha I'aria di 
dire non solo in Inghilterra — 
in un'austeritg a senso unico 
realizzata tagliando al massi
mo le spese a carattere so-
ciale. Cosi il Messaggero di-
pinge la crisi inglese come ef-
fetto dell'< eccessivo sociali-
smo > del quale 1'Inghilterra 
sarebbe malata: «i miti del
lo Stato provvidenza. della set
timana corta. dell'intervallo 
per prendere il te durante il 
lavoro ». Meno grottescamen 
te e con maggiore lucidita di 
ragionamento di tipo padro
nale il Corriere della Sera 
scrive che le misure dl sal-
vataggio della sterlina non 

L O N D R A — Throgmorton Street , la principals strada delle banche, affol lata di uomlnl d'af-
f a r l . le r i lunedl le banche sono r imaste chluse. 

Autorizzata dagli USA 
la decisione di Londra 

II segretario americano al Tesoro elogia il «sistema» che funziona 
per proteggere il dollaro - La Borsa di Tokio registra il piu grave crollo 
in 18 anni • Apprensioni nel terzo mondo -1 commenti nei paesi socialisti 

NEW YORK, 20. 
II segretario USA al Tesoro. 

Henry Fowler, ha commentato 
oggi la svalutazione della ster
lina britannica. e le ripercus-
sioni che essa ha avuto sul pia
no internazionale, affermando 
che questi fatti c hanno dimo-
strato la solidita degli accor-
di monetari internazionali. e lo 
spirito di cooperazione mone
taria sviluppatosi > in quello 
che egll ha chiamato c il mon
do libero». 

Fowler ha ricordato la di-
chiarazione fatta ieri da John
son. che il dollaro non sara 
svalutato (gli Stati Uniti con-
tinueranno a vendere e acqui-
stare oro al prezzo di 35 dol-
lari l'oncia). D'altro canto, co
me e noto. il Federal Reserve 
Board ha aumentato il tasso 

di sconto dal 4 al 4.5 per cen
to. come conseguenza non gia 
della svalutazione della sterli
na. ma del concomitante au
mento del tasso di sconto bri-
tannico. che e stato portato al-
1*8 per cento. Quest'ultimo 
prowedimento infatti e certa-
mente destinato ad accrescere 
la domanda sul mercato finan-
ziario USA, e pertanto ha sol
lecitato una moderata rispo-
sta. intesa a contenere 1'ulte-
riore spinta inflazionistica che 
ne nascerebbe. Anche il Ca
nada ha aumentato il tasso di 
sconto dal 5 al 6 per cento. 

Ma le dichiarazioni di Fow
ler. elogiative per il «siste
ma >, confermano in sostanza 
quello che gli osservatori piu 
attenti avevano compreso fin 
dall'altro ieri, vale a dire che 
l'operazione lanciata a Londra 
e stata in realta concordats, e 
ha ricevuto il via da Washing
ton: la svalutazione della ster
lina e contenuta entro limiti 
(il 14.3 per cento) che ne ridu-
cono sostanzialmente le conse
guenze sulle esportazioni bri-
tanniche verso gli USA. men
tre potra avvantaggiare in mi-
sura maggiore quelle verso al
tri paesi. particolarmente del-
1'Europa occidentale. Questi 
d'altra parte sono stati solle-
citati a non reagire. and a 
garantire il nuovo livello della 
sterlina contribuendo alia sua 
copertura mediante un nuovo 
prestito. 

Nell'ambito del < sistema > 
solo lievi aggiustamenti sono 
stati consentiti ai paesi piu 
colpiti. In Europa. mentre i 
«sei > hanno deciso di non 
svalutare. i csettei dell'EFTA. 
in una riunione a Ginevra. 
sono apparsi orientati quasi 
tutti nello stesso senso. salvo 
I'lrlanda che ha subito seguito 
Londra. e la Danimarca. che 
ha svalutato la corona del 7.9 
per cento. Degli altri paesi eo-
ropei. hanno svalutato Malta, 
come llnghilterra. e la Spa-
gna. del 16.6 per cento: ci si 
attende che il Portogallo se-
gua la Spagna. 

Fuori d'Europa hanno sva
lutato Hong Kong (lasciando 
immutato il • proprio cambio 
con la sterlina): la Malaysia 
r Bahamas, nella stessa misu-
ra: la Guyana (da 60 a 50 
cent« USA ner dollaro locale): 
Israele. del 16.5 per cento, fl 
Nepal. In Africa. Jomo Ke-
nyatta ha annunciato cnnsul-
tazioni fra il Kenya, 1'Ugan-
da e la Tanzania in vista di 

eventual! misure di svaluta
zione. Non si conoscono aneo
ra le reazioni degli altri paesi 
del continente. salvo per la 
Libia e la RAU. che hanno 
dichiarato che non svalute-
ranno mentre il Malawi ha 
svalutato. 

Ci si attende tuttavia che la 
manovra dei paesi capitalisti-
ci a sviluppo avanzato, capeg-
giati dagli USA. susciti conse
guenze assai serie nei paesi 
in via di sviluppo. che dal 
nuovo aggiustamento dei rap-
porti monetari possono essere 
solo danneggiati. Una indica-
zione in questo senso si ricava 
anche dal grave crollo regi-
strato oggi dai titoli negoziati 
nella Borsa di Tokio. partico
larmente sensibile ai rapporti 
fra mondo capitalistic e ter
zo mondo. II crollo e stato il 
piu grave in diciotto anni. 

Indenne rimane. natural
mente. il mondo socialists, do
ve i commenti alia operazione 
condotta a Londra sono note-
volmente severi. Nuova Cina 
afferma che la Gran Breta-
gna « sta bevendo veleno per 
togliersi la sete» poiche la 
svalutazione < non pud curare 
i mali cronici della economia 
britannica >. 

avranno effetto duraturo e 
sensibile se il governo inglese 
non si decidera a riforma re 
< il regime tributario con la 
sua esasperata progressivita • 
e a « re\isionare il sistema di 
sicurezza sociale >. Tutta la 
stampa di destra afferma che 
la crisi 6 scoppiata perchd gli 
inglesi producono meno di 
quanto consumano e in questi 
consumi < eccessivi » indica in 
primo luogo il sistema di si
curezza sociale. gli orari di 
lavoro ecc. E' evidente la 
strumentalizzazione che di 
questi avvenimenti si tenia in 
chiave italiana. 

II compagno Riccardo lom
bardi ha invece, giustamente. 
affermato che «la causa fon
damentale delLi crisi della 
sterlina non risiede — come 
si ama dire virtuosamente — 
nel fatto che il Regno Unito 
vive al di sopra delle proprie 
possibility >. L'errore della po
litica inglese — ha proseguito 
il parlamentare socialists — 
risiede nel non aver dato prio 
rita alia produzione rispetto 
alia moneta. « A questo errore 
— afferma Lombardi — non 
si 6 sottratto neanche il go
verno laburista il quale non 
ha operato quel rovesciamen-
to del rapporto tra moneta e 
produzione che avrebbe sot
tratto l'economia britannica al 
sistema del go-stop-go *. « E 
sono cose difficili — afferma 
sempre Lombardi — ma alia 
portata di un governo che 
fruisca di larghissimo soste-
gno popolare. necessario per 
sottrarsi al dominio della 
City». In altri termini Lom
bardi critica la politica labu
rista per non aver realizzato 
determinate riforme sul piano 
della produzione. preferendo 
la manovra di fermare. rilan-
ciare e poi rifermare l'econo
mia (questo il significato del
la formula inglese go-stopgo). 

Chi ha fatto le spese di que
sta politica? Implicitamente il 
compagno Lombardi, con chia-
ro riferitnento alle cose ita-
liane. si pone questa domanda 
e cosi conclude la sua dichia-
razione: « Vorrei aggiungere 
che Taccaduto dovrebbe in
durre qualche riflessione agli 
zelatori italiani della politica 
dei redditi. Tale politica e 
stata applicata in Gran Bre-
tagna a lungo e in modo dra-
stico e i risultati sono davanti 
agli occhi di tutti >. La pole-
mica e rivolta anche verso 
Ton. La Malfa, il quale ha re-
spinto le osservazioni di Lom
bardi con una dichiarazione 
nella quale si pone un'assurda 
altemativa: o la politica dei 
redditi o la svalutazione del
la moneta. 

In campo dc si registra una 
dichiarazione dell'on. Folchi 
ove tra 1'altro si auspica che 
dalle vicende della sterlina si 
tragga spunto per la soluzio-
ne c pronta e negoziata della 
crisi del Medio Oriente e del 
CanaJe di Suez >. L'on. Folchi 
afferma anche che fl maggio
re interrogativo riguarda ora 
la possibflita che ringhiltcrra 
entri nel MEC, ma lascia si-
gniflcamente questo interroga
tivo senza risposta. 

Sul piano dei riflessi econo-
mid la svalutazione della ster
lina e stata oggetto di una 
riunione di alti funzionari del 
ministero del commercio este 
ro. sotto Ia presidenza del mi
nistro Tolloy. Una nota sotto
linea che la svalutazione della 
sterlina e le misure di auste
rity comporteranno maggiori 
diffkolta per le esportazioni 
italiane in Inghilterra e nei 
paesi deU'area influenzata 
dalla moneta inglese. mentre 
< e prevista una maggiore ca-
pactta esportatii-a di questi 
stessi paesi. quindi un poten 
riale aumento della concor-
renza delle nostre esporta
zioni ». 

Mosca 

Prevista una 

crisi di fiducia 

per i laburisti 
Le «Izvestia»: nuovi sacrifi-
ci per i lavoratori inglesi 
Dalla nostra redazione 

MOSCA. 20 
Le autorita monetarie del-

l'URSS hanno preso atto del-
1'avvenuta svalutazione della 
sterlina e hanno stabilito il 
nuovo corso nella misura di 
due rubli e sedici copeche per 
lira sterlina, il che costitui
sce appunto una alterazione 
del cambio precedente del 
14,3 per cento a vantaggio del 
rublo. 

La notizia della decisione 
del governo Wilson ha avuto 
una larga eco sugli organi di 
informnzione. II fatto. preve-
dibile. che tutta una serie di 
paesi' abbiano provveduto a 
svalutare. talvolta in misura 
maggiore della stessa sterlina. 
la propria moneta. sta n te-
stimoniare — scrivono stase-
ra nel loro editoriale le 

Bruxelles 

Discussa 

dai «sei» 

la svalutazione 

della sterlina 
BRUXELLES. 20. 

L'odierna riunione del Con-
sigb'o dei ministii della CEE, 
intesa a discutere la domanda 
di ammissione della Gran Bre-
tagna nella comunita. e stata 
doniinata dalle ripercussioni del
ta svalutazione della sterlina. 
misura considerata in genere 
necessaria sebbene non suffi-
ciente. per creare condizioni 
meno difficili alia accettazione 
della richiesta inglese. 

In mattinatn il ministro degli 
Esteri della Germania occiden
tale. Willi Brandt, aveva pro-
posto che la Commissione ese-
ctitiva della CEE prendesse con-
tatti con la Gran Bretagna. per 
preparare una relazlone sulla 
svalutazione della sterlina in 
connessione con le condizioni 
richieste a Londra per I'am-
missione alia CEE I rappresen-
tanti di Italia. Olanda. Be'gio 
e Lussemburgo si erano dl-
chiarati favorevoll a tale pro-
posta. ma il ministro deeli Este
ri francese Couve de Murville 
ha obiettato che spelta agli in
glesi prendere in esatne le ulte-
riori misure che potranno ren
ders} necessarie per sanare la 
loro economia. Non spetta ai 
« sei» discutere tali misure. ne 
essi possono « legpere le foglie 
di the >. per prevedere in quale 
direzione andra l'lnghilferra. 

In serata e stato ragm'imto 
un compromes«o. in base al qua
le il presidente della Commis
sione. Jean Rev. ha aceettato 
il comp'to di prendere contatti 
internaz'onali. al fine dl sfabili-
re in che modo la svnlirta7ione 
della sterlina pos«a influire sul
la richiesta britannica di am
missione. II mandato di Rey 
non speciflca che ejjli dehba 
prendere contatto con gli Inelesi. 
ma egli e libero di farlo In 
questa forma, comunque. i suol 
collooui con diriffenti britanni-
d non avranno il carattere di 
un awio dei nego7iatl. che e 
(fiudicato prematuro soprattutto 
dalla Francia E" stato ch'esto 
a Rpy di pre«entare una rela-
rione non formale al mini«tri 
della comunita entro il 4 o I'll 
dicembre. n»rcne no««a essere 
discussa nella rfunlone mini-
ster;a'e flssata per il 18 di
cembre. 

« Isvestia > — che gran par
te del mondo capitalistico 
godeva dj una (juotazione mo
netaria artificiosa e che si ri-
\cla quanto mai attuale il ca
rattere spietato della concor-
ren/a monnpolistica 
' Sia il cummentatore della 
TASS che quello dell'organo 
govcrnativo pongono in primo 
piano i riflessi internn/.ionali 
del prowedimento E' caduto 
lo statu di privilegio della 
sterlina - essi nntano — per
chd non e'era posto sul mer
cato monopolistico interna-
zionnle per morci nrtifiiial-
mente sopravalulate: per ren-
derln cumpetitivo ci si e dn-
vuti arrendcre al dollaro. al 
marco tedesco, alio yen giap-
ponese La speranza di Wilson 
e di aver convinto i membri 
del Mercato Comune che I'ln-
ghilterra ha rinunciato ai suoi 
passati privilegi e che pu6 
entrare a far pnrte della CEE 
senza pericolo per i partners. 
Ma egli non puo far finta di 
non sapere che anche la mng-
gior parte dei membri del 
MEC sono alle prese con To-
nomem di ristagno economica. 
I < Sei » hanno espresso sod-
disfazione pit la decisione la
burista. riianuo perlino' defi-
nita coraggiosa e hanno pro-
messo di aiutare ringhiher-
ra rimuovendo la loro prece
dente opposizione alia conces-
sione di un prestito internazio
nale al governo di Londra. 
Ma tutto questo non signlfi-
ca che essi abbiano aperto le 
porte del MEC; significa anzi 
l'opposto come dimostra il 
fatto che si e deciso di au
mentare la vigilanza comuni-
taria a seguito della preve-
dibile maggiore competitivita 
delle mercj inglesi. Con cio 
uno degli obiettivi centrali 
della manovra di Wilson ap-
pare fin da ora mancato. 

Cio che invece ha potuto 
subito realizzarsi e un ulte-
riore, massiccio sacrificio per 
i lavoratori inglesi. sacrificio 
a cui non corrisponde affat-
to la certezza di un consoli-
damento della sterlina e di un 
significativo accrescimento 
delle esportazioni Con tutta 
probability — nota I'organo 
del governo sovietico — si 
aprira una profonda crisi di 
fiducia verso il partito la
burista che vinse le elezioni 
per 1'incapacita dei conserva-
tori di risanare la situazio
ne internazionale della ster
lina, e che ora ha scelto la 
stessa precisa strada del par
tito avversario. 

Al fondo di tutto sta 1'inca
pacita dei laburisti di uscire 
dalla logica dei blocchi eco-
nomici e politici chiusi. A 
questa logica essi hanno sacri-
ficato un loro giudizio auto-
nomo sulle avventure aggres
sive degli Stati Uniti e han
no voltato le spalle ad apertu
re politiche ed economiche 
sull'intera area del continente 
europeo non vedendo oltre 
I'lllusorio orticello del MEC. 
Una autentica forza di sini
stra avrebbe dovuto ricercare 
la soluzione dei contraccolpi 
che aH'Inghilteira derivavano 
dal crollo di antich} predo-
mini e di artificiosi privilegi 
nella direzione di un supera-
mento nella scissione del con
tinente. Ci6 non e stato e — 
concludono !e t Isvestia » — 
ci6 spiega il vigore crescen-
te con cui si levano in In
ghilterra voci per una ario-
ne unitaria di sinistra. 

Enzo Roggi 

Senato 

Per il governo la disoccupazione 
rappresenta un fattore di equilibrio 

Sorto con 1'intento proclamato 
di risolvere il problema deH'oc-
cupazjooe e correggere i p:0 
gravi squilibri del paese. Q cen
tro sinistra ha finito con 1'esal-
tare addirittura la disoccupaao-
oe come < fattore di equilibrio > 
della nostra economia. Non e 
una forzatura propastandistica. 
Nella cosiddetta reiazione previ-
SKmale e programmat ca. che 
accompagna il b.lancio stataie 
per il 1968. U governo nJeva 
infattl che nel '63 e nel '66 vi 
e stato un « moderate incremento 
dei salan industriali > e < uno 
sviluppo mtenso della produtti-
vtti ». C 6 ha permesso < la n-
costituzione di nocevoii margin! 
per le imprese >. 

Che cosa s\ prevede per Panno 
venturo? « Per il '68 — dice la 
relatione — Ia situazione del 

mercato di lavoro, elemento de-
ciaivo per valutare le prosoet-
tive di evoluzione dei salari, 
oon sembra present are tensioai 
<b riaevo: it tone di lavoro 
sono aneora a un livello infe-
riore a quello del pieno impiego: 
esistooo inoltre quote ruevanu 
di d.soccupazxme nel settore del
le costnnriora e deU'agrico!tura>. 
I modemi programmaton di ceo-
trosmistra non difettano in chta-
rezza. Pwto che la forza-lavoro 
e una merce come !e alt re. eua 
* soggetta alia tegge della do
manda e aell'otTerta. E poiche 
la disoccupazione e sempre im-
ponente si pod stare tranquilb 
che nel 1968 non vt saranno per 
I salari c tension! di rllievo*. 
E la conclusione non e meno 
chiara: < L'equilibrio oggi rista-
bilito tra la dinamic* dei coiU 

e queja della produttivita dovTa 
essere mantenuto per consentire 
il proseguimento deia espan-
skne>. 

B compagno VACCHETTA 
(PCD. totervenendo ieri al Se
nato nel dibattito sul bilancio. 
si e nfatto a quest* afferma 
zioni. che ha deflnito ciniche. 
per sottobneare la parabola del 
centro sinistra. La politica so 
ciale promessa nei programmi 
orginan e andata in fumo Dal 
'64 al '65 sono stati euromessi 
dalla produzione circa settecen-
tomila lavora ton Con I'aumento 
deUa disoccupazione. e uno sfrut
tamento intensincato smo a ntmi 
crudeh. i lavoratori hanno pa-
gato la ripresa economica. 

Questo e il prezzo che Rumor 
alia TV ha avuto U coraggo di 
derkiire c modesto >. Dal '46 al 

'66 — ha ricordato Vacchetta — 
vi sono stati qjasi ventitre ad-
liom di infortuni sul lavoro oon 
82.557 morti e quasi un miliooe 
di invalid: permanenti (piu di 
quelli delle due guerre mondial! 
messi asAieme) Ma e sigruflca-
tivo che due terzi di questi in
fortuni si siano venncati oe> 
I'ult mo decennio Anche questo 
e un prezzo modesto per la DC? 

Vacchetta ha concluw dicendo 
che in questo qjadro non puo 
meravigliare che il centro sini
stra non abb:a mantenuto nep-
pure I'impecmo dello statuto de* 
lavoratori. Cosi coma e naturaje 
e giusto che i lavoratori contro 
questa politica si battano con 
sctopen e occupazioni di fah-
briche come attualmente awivne 

f. i. 
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