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ORGANO D a PARTTTO COMUNtSTA ITAUANO 

Svalutazione) del franco 

Una scelta di classe 

NON C'E* ALCUN dubhio: 
la decisione del governo 

francece di svalutare U fran
co ha colto tutti di sorpresa. 
Neasuno ti attendeva, infat-
ti, che una misura eosl rile-
vante, per tutte le sue Un-
pUcazioni, veni&se adottata 
nel cuore deU'estate, praprio 
mentre 11 mondo degli atfari 
• deU'econoroia « concede 
un periodo di riposo pres-
aocche assoluto. lia cid non 
aignjiica che la svalutazione 
del franco fosse al di fuori 
dalla logica delle coce. 

L'incertezza sulla sorte 
della moneta francece (co
me pure sulla sorte di altre 
monete) era presente da 
tempo. In pratica, dal no-
vembre scorso, sui mercati 
valutari internazionali la 
•alutazione del franco risul-
tava nettamente ioferiore a 
quella ufficiale. La decisione 
del goveroo francese ha rap-
preeentato quindi, almeoo in 
parte, un riconosciraento del-
la situazione di fatto. Ma la 
• inattesa • mossa di Pompi
dou e del suo governo ha 
avuto soprattutto un effetto: 
quello di richiamare 1'atten-
zione generale sulla Bra vita 
della crisi che travagila U 
sistema del rapport! econo-
mici international* e, piu in 
generate, tutta I'economia 
capita listica. 

Con la svalutazione il go
veroo francese ha compiuto 
una scelta di classe estrema-
mente brutaJe. Al fine di re
cuperate un certo margine 
di competitivita alle merci 
franceai, esso ba scelto di to-
gliere alia classe operaia e 
ai lavoratori quel poco cbe 
restava delle conquiste del 
niaggio-giugno 1968. Gli au-
menti delle retribuzioni con-
seguiU allora ammontavano 
a circa il 13 per cento. Suc-
cessivamente pero i prezzi 
al consumo sono aumentati 
del 9 per cento. Rimaneva, 
cosi. sino a ieri, un margine 
del 5-8 per cento, cbe ora fi-
nirebbe per essere elimina-
to, in seguito eU'aumento 
dei prezzi intend provocato 
dalla svalutazione. se non in-
tervenisse un vigoroso con> 
trattacco dei lavoratori e 
delle masse popolari fran
ceai. 

MA, OLTRE a dd, la sva
lutazione del franco — 

al pari della svalutazione 
della sterlina del novembre 
1967 e dell'istituzione del 
meroato libero dell'oro de> 
eisa nel marzo del 1968 — 
eostituisce non solo una cla-
morosa manifestazione della 
crisi monetaria internazio-
nale, ma anche un suo fatto-
re di accentuazione e accele-
razione. 

Si pud prevedere che, pro-
prio in conseguenza della de
cisione di Parigi, a breve sca-
denza si determini una forte 
ripresa delle attivita spe
culative che puntano su una 
nuova svalutazione della ster
lina e sulla Hvalutazione del 
marco tedesco. Pertanto. si 
devono prevedere nuovi mas-
sicci movimenti di capital! 
da un paeee all'altro, in cer-
ca dei facili guadagnl che si 
possono realizzare quando 
vengono modificati 1 cambi 
ufficiali. Ma ci6 avra come 
eonseguenza Paggravamento 
del problema delle ri serve 
valutarie in molti paesi. Co
si, le spinte inflazionistiche, 
che sul piano intemazionale 
sono gia tanto preoccupanti, 
tenderanno a divenire ancor 
piu serie: proprio al fine di 
difendere le loro riserve va
lutarie, molti paesi saranno 
lnfatt) costretti a prosequi re 
• ad tnigidire la politics 
degli alti tassi di tnteresse, 
politica che, da un lato pro-

VOCM 1'aumento del prezzi, e, 
daH'altro. frena lo sviluppo 
produttivo. 

In taii coodizioni, riemer-
ge tra l'altro il vero proble
ma che e alia base della 
crisi del sistema monetario 
intemazionale, cioe la crisi 
del dollaro. E riemerge con-
temporaneamente la propo-
sta del governo amerieano, 
che sara esaminata in set-
tembre alia conferenza an-
nuale del Pondo monetario 
intemazionale, secondo cui 
1'attuale sistema dei cambi 
fissi dovrebbe essere sosti-
tuito da un regime di ampia 
oscillazione dei cambi. che 
finirebbe per generare una 
permanente grave incertezza 
sul valore delle diverse mo
nete e comprometterebbe 
quindi 1'ulteriore espansione 
degli scambi lnternazionali. 

pOMUNQUE, gia ora la 
^ svalutazione del franco 
eostituisce un fattore di par-
ticolare turbamento dei rap-
porti econoroici neU'ambito 
del Mercato comune. Come e 
noto, la svalutazione del 
franco ha provocato una ri-
duzione dei prezzi dei pro-
dotti fraocesi all'estero e un 
aumento dei prezzi del pro-
dotti stranieri in Francia. 
Ci6 avra ripercussioni nega
tive soprattutto nei paesi che 
piu sono legati alia Francia, 
come sono appunto i paesi 
del Mercato comune. 

Nel valutare queste riper
cussioni negative bisogna 
certo guardarsi dalle esage-
razioni. Va tennto preaente, 
in particolare, che l'ltalia 
nella prima parte di que-
st'anno ha aecreeciuto le sue 
esportazioni in Francia del 
55 per cento, e ha dimostra-
to quindi di noseedere lar-
ghissimi margin! di compe
titivita. Con temporaneamen
te, pert, un serio daano su-
btscono 1 lavoratori Italian) 
ecnigratJ In Francia, che ve-
dranno or* ridotte del 12,5 
per cento le loro rimesse dl 
denaro in Italia. InoJtre. 
nuove minacce at profilano 
per le masse contadine e per 
tutta I'economia Italians, in 
seguito alia ulteriore sofisti* 
cazione degli assurdi me*> 
canismi che regolano la « po
litica agricola comunitaria >. 

MA LA NUOVA manife
stazione della crisi mo

netaria intemazionale costi-
tuita dalla svalutazione del 
franco francese pone in lu
ce, altresi, due esigenze 
strettamente legate tra lo
ro. Proprio in quanto la si-
tuazione intemazionale ac-
centua il pericolo di gravi 
turbamenti nel mercato in
temazionale, diviene pin ur-
gente che mai, nel nostro 
paese, un lndirizzo di politi
ca economica deeisamente 
orientato verso Tallargamen-
to del mercato Interno, e 
quindi innanzitutto verso 
1'aumento del talari reali. Le 
lotte per 11 rtnnovo dei con-
tratti collettivi di milionl di 
lavoratori Italian!, awiate 
nelle ultime settlmane, van-
no quindi sostenute e inco-
raggiate proprio In quanto 
perseguono obiettivi che cor-
rispondono anche agll inte-
ressi general) deU'economia 
italiana. Contemporaneamen-
te si aecresce Tesigenza dl 
un intervento delle forze de-
mocratiche europee, coordi
nate a livello intemaziona
le. che sia volto a contMtare 
gli attuali indirizzi e le at-
tuali istituzioni della politica 
economica intemazionale e 
a raffonare quindi l'inclden-
za delle lotte che esse com-
bettono all'interno del sin-
goll paesi. 

Eugenio Peggio 

II dibattito al Senate conferma I'mipropoiiibflita 
i ^ ^ ^ " ~ ^ ^ ^ ^ ^ 

di una prospettiva di centra-sinistra 

LA MAGGIORANZA 
PI RUMOR F 

SOLO ARITMETICA 
Terrocini: il governo e I'avanzo di un progotto piu vasto cbe 
tendeva o spingere a destra tutta lo situozione - Continua 
la polemica tra socialist! e socialdemocratici - Oggi il voto 

Israele accusata di torture 

GAZA — Mtntrt centinuano inUnt* le aiiani di rapprM«glla 
contro I 'tMlviti d*i gwerrifllieri palaifinesi • ti MiMesueno gli 
•contri a fuoco t I bombardamantl aar*J netl* zone di conflnt, 
Itraeit vit-ne oggi accusata dinanzi ad una commission* ckl-
I'ONU di usara (a torhira nolle zona occupat*. Nelia foto: un 
aoMato israeliano in una aatene dl rastrellatnento 
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Confermato drammaticamente dai dati ISTAT sul 1968 

Si allarga la f orbice Nord - Sud 
0 distacco fra il Mezzoctoroo 

t le altre region* d'ltalia • au-
mentato. 1 dati sul reddito pro-
coptte. pubbUcati daU'ISTAT. 
offrono una nuova. grave con
ferma del rallimeoto della po
litica economica goveroativ* 
lnfatt). mentre. a press co-
stanU 1963. tl reddltu pre-
captt* oe) Ccntro-Nord e ttato 
valutato oel i960 in 821 700 lira, 
nel Mezzogiorno esao * riaul-
Uto solo dj 465 ooo Ure. vale a 
dire poco piu della meta di 
quello regtstrato nelle altre ra
tion] D Sud inaomma oal 
quadro oello avilupp^ geosraia 
del paete, e andato ancor* lav 
dietro Riapette a) \W. luv 
cremento oel Centro-Nord • 
ttato del 5.7%. oal Sod del 
1,9% 0 Menodoro. cbe oel 
1967 diipooeva di un reddito 
pro-eopita inferior* dei 36,6% 
ejla madia oaxiooale. ti 4 tro-

„ in una aituazkne di an* 
ra pio grave infariortU: «a*> 

no 38%. Al contrario dell* r*-
giom del Centro-Nord. il reddito 
pr&capitt. sempre rtspetto alia 
media nazionale * passato da 
pit) ^0,1% del 67 ai ptu W.«* 
del '68 

«Dai dati pubblleatt dal 
I'tSTAT - scrive lageozia 
Adnfcrono* - « rll*va ch* o*t 
corao del 68 il reddito toroo 
del Meuogioroo e passato da 
10 aula lft.4 a 10 mila 695.1 
mlliardi di lire a prexzi cor-
renti c da 8 mils 748.8 a 
9 aula 8,2 miliardi a preszi del 
1963. coo un aumentr rupttto 
al '67 rispettivamente dei 5.6 
• del I per cento Potcbe eel 
medesimo periodo U reddito 
lordo del Centro-Nqrd « aumen-
tato a prein dei 1963 del M 
per cento, appar* evident* la 
diffcrenza tra gb andamantt 
verificatiai cell* do* circoacri-
zioni. E tal* difTerensa appar* 
aocora pio aensibile in termini 
di reddito netto essendo au-
mentate oell'aooo di ban f j 

per cento oel Centro-Nord • di 
appena \\ 2.7 per cento nel 
Mezzogiorno » 

Le cause immediate di auesto 
limiutt&simo sviluppo - cbe 
•ajrriva *li *ntich' wmlibn 
(ra N'ord e Sud — vengono in
dividuate nel nstagno della pro-
duzione agricola e nel modesto 
sviluppo delle attivitA private 
E' rammissione ptu clamorosa_ 
del falhmento di una Dolitica" 
che ha teso a prnnuovere il 
mcatto meridionale attraver-
so l'incentivazione, pura e sen> 
pljce, dell'ininativa private. 
fuon da ogni progranuna di n-
forme, Questa politica ii 4 ri-
velata incapace non solo di 
risolvere i problemi del Mez-
zociorno, ma almeno di av-
viare le sue regioni sulla via 
di uno sviluppo ordinato e »•• 
euro. Gli inae<bainenU indu-
striali pnvati cbe si aooo ot-
tenuti — pagati a suon dj mi
liardi dull* casae dello SUto 

— non hanno rappresentato, 
cioe, occasiom di nuove atti
vita economichc. Lo stesso svi
luppo agncolo si o nvelato pre-
cano proprio j;erche esso non 
e stato fondato su una pro-
fonda nforma agraria che rin-
novasse gli antichi rapporti 
fondian e di mercato. valonz-
zando la capacita professio-
nale di migliaia di contadini 
poveri, di coloni e di braccianti. 

Una politica che si proponga 
di fare avanzare il Mezzogior
no e di metterlo al passo con 
il Centra Nord deve, nel qua
dro di una progranunasione 
democratica. fondarsi par forsa 
di coee au alcune riforme ba-
tilari. In caso contrano. coma 
I fatti si incancano di dimo-
strare. if Sud nschia addirit-
tura di vedere compromesse 
le sue attuali posiziom E per 
le Dopolazioni meridional!, la 
emigrazipne ntoma a diven-
tare la sola, drammatica pro
spettiva. 

Dopo il voto della Camera. 
il dibattito sulla fiducia al 
governo monocolore dc pre 
sieduto da Rumor si c tra 
sferito ai Senato. dove si con-
dudera questa sera con la 
replica del presidente del Con 
siglio, le dichiarazioni dei 
van gruppi e la votazione fi 
naJe. Neila seduta di ieri 
la DC e il PSI hanno confer 
mato H proprio appoggio al 
ministero; ma i socialisti. a 
nome dei ojuali ha parlato Pie 
raociiM, lo hanno fatto con 
rimtovati aocenti polemici nei 
confronti del PSU. Si e nba-
dito dunque che la maggio-
ranza. gia minata da profon 
di contraeti, priva di un pro-
gramma e di un prospettiva, 
e politicamente assai debok. 
E questo, al di la del calcolo 
aritmetico delle forze governa-
tive, e at dato die si impone. 

Un acvero ghidizio crltico sul
la natura del governo d stato 
espresso nell'intervento del com 
pagno Umberto TERRACINI, 
presidente del gruppo senato-
riale comunjsta. Egli ha esordito 
affermando che se si accettasse 
l'lmpostazione di Rumor, il cm 
discorso programmatico si ndu 
ce in sostanza ad un insistent* 
nconoscersi nel centro sinistra. 
sarebbe sufficiente, a negarle 
validita. un nchiamo ai giudizi 
di men to gia npetutamente for-
mulati dai comunisti in passato 
sulle successive incarnaziom del 
centro sinistra. Ma questo non 
e possibile perche. nonostante le 
asserzioni dell'on. Rumor e a 
dispetto dell't annum assai po 
co fervido » dei partjti che gli 
danno appoggio. i recenti avve-
nimenti hanno respinto defini-
tivamente quella formula poli
tica. gia messa in mora dal 
voto del maggio 1968. nell'archi 
vio stonco delle occasioni fal-
lite. Percio noi nfiutiamo le 
carte di identita che il gover
no ci esibisce. Esso deve esse
re infatti giudicato per quello 
che e. non per quello che si 
pretende farci credere che sia. 
innanzitutto e un governo del
la DC — monocolore per eccel-
lenza. in tiitti I suoi 27 ministn 
e no sottoiegretari — e specchio 
fedele di quel partito. Di qui 
una prima deduzione: che a n-
spondere dinanzi ai cittadim di 
quanto avverra nei mesi futu-
n. di cio che sj fara e di cid 
che non si farA in politica na-
zmnale. sara piu che mai nel 
passato la DC 

Dopo aver messo in evidenza 
che la deslra dc, agevolata an
che dalla mancanza di un imme-
diato contrario condizionamento 
all'interno del governo ha gia 
tratto nuovo vigore dalla torbi-
da congiuntura — avendo le si-
nistre dc netessanamente sospe-
so la loro azione politica — Ter-
racim ha affermato che questo 
governo e nato dalla scissione 
socialdemocratica. E quale £ sta
to. qual'e i'atteggiamento del
ta DC verso ii partito socialde-
mocratico'' si mseriva la scis
sione nelle sue prevision!? e 
proprio vero che essa ha colto 
di sorpresa tutto mtero il mondo 
politico, tutte le personalita in-
sediate in posti decisivi, nei co-
siddetti posti chiave? A sugge-
nre una nsposta largamente du-
bitativa — ha proseguito Terra-
cini — ci fu fin dall'inizio la 
strana prrcipitosita del compor-
tamento tcnuto da Rumor il 
quale, subito dopo la nascita del 
nuovo partito c le dimissioni dei 
ministn del PSU. rassegn6 im-
mediatamente le propne e quelle 
dell'intero governo. Dopo dl che 
tutto si fcrmo per ben tre gior-
ni. per attendere che alio scrol 
lone seguivse un certo riasse-
stamento, obbligando la crisi a-
perta a fare anticamera in Qui 
nnale: era venuta a mancare 
la predella di slancio per una 
ben piu ampia manovra. con 
I'msuccesso miserando della 
scissione. 

Tutto concorre insomma a suf-
fragare I'esistenza di un piano 
anche temporalmente articolato, 
del quale la scissione socialde
mocratica non doveva costituire 
se non lintrodurione. la carica 
detonante. D proposito dichiara-
to degli scissionisti di arrestare 
lo spostamento a sinistra della 
situaxune — del quale il proWe-
ma dei rapporti col PCI costi-
tuiva da anni un segnacoJo po-
lemico — comportava la forma-

m. gh. 

Eseguitasu 
ordinazione 

la strage 
in casa 

Polanski ? 
Ancora un fitto mistero avvolge 
I'allucinante strage avvenuta ve. 
nerdi notte nella villa di Bel Air 
del regista Roman Polanski. « Si 
tratta di un delittto rxeroed'tato. 
Quasi certamente compiuto da 
due. forse tre assassini • ha d i -
chiarato il capo della squadra 
omicidi di Los Angeles 

Svanita la pista della «messa 
nera satanica » a base di dro-
ghe, si atfaccia I'ipotesi di un 
omicidio su commissione. Gli 
ignoti killers, per sviare le inda-
gini, avrebbero organizzato l« 
macabra messa in scena che) ha 
fatto pensare ad un rituale orgia-
stico. 

Un nuovo, duplice delitto e av-
venuto ieri in un'altra villa d i 
Los Angeles, a 15 chilometn da 
quella dove sono stati uccisi 
Sharon Tafe e i suoi amici. Due 
anziani e ricchi coniugi assassi-
nati con la stessa tecnica usata 
per il massacro di Bel Air. C'e 
una relazione tra le due stragi? 

La polizia e alia disperata ricer-
ca degli autori (o dell'autore) 
dei crimini. La citta di Los An
geles sta vivendo giornate da 
incubo. Nella foto a sinistra: 
Roman Polanski e Sharon Tate 
il giorno del loro matrimonio, 
awenuto a Londra nel gennaio 
dell'anno scorso. 
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Un colpo al neocolonialismo e ai monopoli stranieri 

IL RAME DELLA ZAMBIA 
SARA NAZIONALIIIATO 

L'annuncio di Kaunda a una assemblea del partito di governo • I diritti di propriety totale sui mi-
nerali passano alio Stato • Le compagnie straniere invrtate a cedere il 51 per cento dei pacchetti 
azionari - Abolite il sistema della concessione perpetua di sfruttamento; verranno concesse solo 
licenze valide per 25 anni • Crollo dei titoli cupriferi alia borsa di Londra, con forti perdite 

Terremoto in Umbria 
da Assisi al Trasimeno 

Due tcotse e danni non gravi 
PERUGIA. U. 

Out tcotta dl tarrtmato, abbattanza fartt da aasero eWe-
ramanta •wtr i i t t dalla popolatlona a da pravocara dtiml alt pura 
nan gravl, tl tone *«rlficale oflql, nal prlnw pomarifato. In una 
vasla t»n* d#' Ptruglne. dalla pandlcl a>al Subaala alio rtv* del 
Tratlmtno La prima tcoaia, In tanto tutwltorla, * derate circa 
rfw* tacandl. alia 1SJS ad a ttala vaiwtata tfl taHlma «roda Mar> 
calll, la tacanda, pochl mlnutl dapo. * state Invece o*a brovo 
a pio ilova. 

In citta nan e't »tata panlea, aecha ae at * parcaatta cMa> 
ramonta l* tarra tramara, casi coma 4 awemite anca« ad Ataltl. In-
vaca. In oarlfarla, naMa frazlonl cto* da *>annla earra— fine 
al Tratimene al tana varlfkatt 4—nt. Camttlawl a naart aano 
catfutl a Tavornolla. A Mvfnane uoa tarr* rlmaita Kalawata. 
A Pletreto una prafanda craoa ai 4 aeerta In M M caaa a una 
dornia A rimatte Itavamaeta tarlta. Aactia la eaaaraaa del cara-
Watari M rlportata la«J*nl M I I « trrvrhtra. 

II foaewaoa a atato al* If* a at* eHlaraaaali awerlNa 
nella leceIHA do! Traalmoee, daw* la pipilatlaae * iwnaata a 
hntffa fverl dalla caaa par oaura dl tcotta OMCJM pai ilalaaea. 

tacanda la lndlcatlo«l dall'oaaarvataela alawilaglti tee Oe-
manlca a Praia, I'apicantro dal titma davrabae aatara a I M 
cMlematrl da Praia. In dtretlona tod-atl. 

II tarramalo * ttato avverttte ancha In pravhwla dl Aran*, 
tleea, Faril a a Orvlata. 

Donunciati altri 

58 Uvoratori 

Repressione 
anti-operaia 

in Siciiia 

PALERMO. U 
La repressiona polinetca con 

Unua in Siciiia Dopo lo centi-
naia di denunce contro optrai. 
braccianU, coloni <n col abbia 
mo rtfarito oegli tcorsi (pomi. 
te ae aggiungono oggi altre M 
che oolptaoono i lavoratori del 
la Modit. una tocieta per la fab-
brkatione di nateriale adile 

La Pieeora dalla Rapubbtica 
dl Palermo ba locrtminato I la 
•oratorl per blocco stradale. La 
doounda t partita dai carabt 
oiorl dl Cartnl, dova ba atde 
lo •UbUimeato t evil lavorato
ri furono proUfoeistl dt 
lunga lotta, 

LUSAKA. U 
II presidente della Zambia. 

Kenneth Kaunda ha annusda 
to oggi che 11 suo governo to-
tende prendere sotto U pro
prio control lo lo struttamento 
delle rtsorse minerarie del 
Paese La Zambia e uno del 
magRlori produttori dl rame 
del mondo: questa riccneaaa 
si trova ora nelle man! dl un 
gruppo di compagnie atranie-
re col legate in due truit a ca
pitate mlsto anglo-amerlcano 
e sudafneano: la « Anglo Ame
rican Corp. » e 11 « Roan Se
lection Trust » 

Kaunda. che na parlato nel 
cor so di una rtunione del eoo-
siglio nazionale del partito dj 
governo ha dichiarato: • Non 
penso che la nazione poasa 
consegulre I'indipendenai eco
nomica senza (1 pleno control-
10 delle mtniere del Paese t. 
Ha agglunto. «Al momento 
deirindipendenza tutto quello 
che avevamo era tl diritto dJ 
rtscuotere "royalties" mentre 
per tl nostra sviluppo dUpen 
devamo Lnteramente dalle ao-
cteta mlnerarte » Egll ba det 
to dl aver cercato piti volte, 
in quesU anni. di aoqulstare 
le concesstoni minerarie dal 
trust stramert. ma che queati 
hanno sempre chiesto pread 
esorbltanti Per questo motivo 
11 governo ha declao ora di 
lntraprendere la naaioiiallaaa 
clone 

La decisione anniwciata da 
Kaunda riveate una evidente. 
grand* importanxa non sol-
tanto per lo sviluppo eoono-
mico della Zambia, ma per 
razione generale dei Paesi 
afiicanl contro il neocolooia-
lismo e per raffermaslone di 
una Indipendenta cbe 1 Paesi 
n coloniali hanno, per gran 
parte, solo forroalmente rag-
giunto. 

Da un punto di vtsta tec-
nico. 11 piano del governo di 
Lusaka si articola in questo 
modo: tuttl \ diritti di pro-
prieta totale o partlale sul 
minerali del Paese dovranno 
essere ceduti alio Stato; U 
regime di concessione perpe
tua di struttamento dello mi-
niere dl cui hanno floors go-
duto le tocieta straniere viene 
abolito; lo Suto concodera li
cense dl struttamento per un 
periodo massimo dl 3S anni. 
una nuova tassa pari aJ 51 
per cento degli utili lordi so-
stituira ratiuaie sistema dt 
tasse o • royalties * che com 
plesaivamente assorbtva al 
massimo tl 44 per cento degli 
utili lordi, le soctetA straniere 
dovranno cedere alio Stato 
tl 51 per cento 0*1 paccnettt 
aatooart. A queafujumo pro 
poslto Kaunda na dlehianto 
cbe 11 suo goveno non dispo
ne del capitals sufficient* per 

(Segue im uliinw •«**») 


