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UN SOPRAWISSUTO DELLA TRAGEDIA DI MESSINA E REGGIO CALABRIA 

«Aspetto dal 1908» 
// ricordo delta terribile alba del 28 dicembre di sessanVanni fa — Era bambino 
Ha avuto la prima baracca nel 1929 — Nel 1945 gliene hanno assegnata un'altra • 

Enzo Lacaria 

REGGIO CALABRIA, gennato — 
Nel 1908 le tilth dl Messina e Reg
gio Calabria furono distrutte dal 
piii grave terremoto degll ultimi 
cinquecento anni: ottantaquattromi-
la vittime a Messina, ventisetmlla 
a Reggio Calabria. In quella tragi-
ca alba del 28 dicembre per trenta 
secondl la terra fu scossa da vio 
lenti sussulti: il novantuno per cen
to delle abitazloni seppell) un terzo 
delle popolazloni delle due citta. 
Scomparvero strade, piazze e ognl 
cosa fu coperta da una denza nu-
be di polvere. Poi, U mare si sol-
lev6: ondate glgantesche si abbat-
terono sulle rive e travolsero quan-
to il terremoto aveva gia distrutto 
o rlsparmiato. Sono passatl sessan-
ta anni da allora: ma, le conse-
guenze inenariabill di quella imma-
ne tragedia sono ancora present! 
non soltanto nel ricordo delle mi-
gliaia di sopravvissuti ma nella esi-
stenza vergognosa di diecimila ba-
raccati a Messina, di alcune mi-
gliaia a Reggio Calabria. Tutto e 
fradicio ormai: si vive come nei 
ghetti, chiusi da una fitta corttna 
di cemento armato che la specula-

zlone edilizia erige, tuttora, Incon-
trastata. Attendono da sessanta an
ni una casa civile e intanto abita-
no negli alloggl «prowisorl» plu 
simili a stalle che a rlcoverl. 

La tragedia dl lerl e quella di 
oggi: il tempo sembra passato inu-
tllmente. 

«Mi pare dl tornare indietro, di 
rlvlvere i giorni drammattcl dl quel 
terribile 28 dicembre ». 

E' Umberto Giordano, un mura-
tore dl 67 anni, un terremotato del 
1908. Siamo andati a trovarlo alia 
caserma Borrace, uno squallido 
amblente dove vivono plti di 270 
famiglie in vani baraccati Imposst-
bill, bul, fetidi. 

«Avevo sette anni, un boato e 
mi svegllai sotto i calcinacci. Fug-
gimmo appena in tempo. Ma, Vol-
ba tardava a venire, un cielo co-
perto dl nubl oscurava il glorno 
mentre una fltta pioggiarella cl in-
fradiciava, ma cl faceva sentire 
vivt. Tutto intorno non esisteva plu 
nulla: un cumulo di macerie, lo 
ospedale, Vtnfermeria milltare, e il 
mare vortlcoso, pleno dl rottaml. 
dl corpl umanl galleggiantt. Fame 
e Jreddo e 11 ricordo plu Intenso: 
per moltl glornt I sopravvissuti va-
garono strappando alle macerie cl-
bl avariatl. Per una settlmana i 

soccorsl tardarono ad arrlvare: 
pol, i primi rlfornlmentl furono 
letteralmente assalltl da bande dl 
affamatl. La gente fuggtvan. 

Anche la moglle, Zumbo Angela, 
e una soprawlssuta. 

«Sembrava I'inferno: dopo qutn-
did giorni t morti venlvano anco
ra trasportatl a mucchl sulle car-
rette. Non c'era lavoro e Vasststen-
za del tutto insufflclente e caotl-
ca». 

A / mllltari — agglunge Umberto 
Giordano — volevano rlprendercl 
le coperte che ci avevano dato e 
arrestare mlo padre, tanta era la 
confuslone. Un anno dopo sono 
glunte le prime baracche e solo nel 
1924 sono state assegnate le prime 
case ». 

Le prime case. Ma lui, Umberto 
Giordano, la sua, quando Ilia 
avuta? 

«Ho lavorato nell'edlltzta slno 
dall'eta dl died anni, ho costrutto 
tante case ma la mla, ancora non 
Vho avuta. La baracca che d ave
vano assegnato nel 1929 fu dtstrut-
ta nel 1943, durante tl prlmo bon-
bardamento aereo sulla cltta dt 
Reggio Calabria. Allora fugglt come 
tantt altrl e, nel 1945 rltornai ad 
abitare In un'altra baracca, quella 
delta caserma Borrace ». 

Da allora contlnua a vivere in 
attesa di una casa. Ha 67 anni. 
Da 60 conosce soltanto la vita del
le baracche e non ha mat avuto 
possibility dl dimenticare il terre
moto. Ma come vive? 

«Ora ho la pensione: 19.500 lire 
al mese e tanta rabbia In corpo. 
Ml hanno sempre promesso la ca
sa, specie da quando cl sono le 
eleztonl. Ora dl nuovo, alia vlgllla 
delle elezlonl polltlche, spero dl 
avere assegnato uno degli alloggl 
del quartlere " coordlnato" Cep. 
Sara una nuova delusione?». 

E' la storla dl uno fra tanti: ma 
attuale per la stessa drammaticita 
degli avvenimenti che hanno scon-
volto la Sicllla, che hanno rldesta-
to la solidarieta nazionale e inter-
nazionale. Anche allora dal centrl 
dl raccolta e dall'estero afflulrono 
alia Banca d'ltalia oltre duecento 
milioni di lire (somma oggi equi-
valente ad oltre 55 miliardi dl lire) 
mentre, in 43 anni di addizionale, i 
govern! Italian! liberali. monarchi
es fasclstl, di De Gasperi, di Seel-
ba hanno incassato la colossale 
somma di 532 miliardi di lire, spen-
dendo per la «ricostruzione» di 
Reggio e Messina solamente 85 mi
liardi dl lire 

Due immagini delta tragedia che si abbatte su Messina e R. Calabria 60 anni fa. Un gruppo di donne in attesa dei soccorsi e, sopra il titolo, una tendopoli 

COSA E' SUCCESSO IN IRPINIA DOPO IL TERREMOTO DEL 1962 

La baracca permanente 
<( Dopo un mese, dopo un anno si sono scordati di noi» 
« In Sicilia sta succedendo tale e quale come qui » 

Eleonora Puntillo 

ARIANO IRPINO, gennato 
Nell"ultima decade delPagosto 

1962 1 nomi del comuni deU'Irpi-
nia e del Sannio devastatl dal terre
moto del giorno 21 impegnarono 
per lungo tempo le prime pagine 
dei giornali. la TV. 1 settimanali, 
con le Immagini del disastro che 
aveva colpito migliala dl famiglie. 
Anche allora si mosse la «solida
rieta nazionale». Vennero le auto-
rita, tutte. local! e nazionali a fa
re il loro giro. II governo decise 
di stanziare 1 miliardi. 

A cinque anni di distanza, del 75 
comuni colpiti dal terremoto. le cui 
abitazloni sono state spaccate, le-
sionate, rese inabitabill, Ariano Ir-
plno e quello dove e'e stata la mag
giore opera di ricostruzione: il 20%. 

Ci siamo recati appunto ad Aria-
no Irpino. dove le cose sono an-
date «meglio» che altrove. Ecco 
come sono andate. Ci sono ancora 
oltre cento baracche, prefabbrica-
te in allumlnio e in travl di legno: 
le famiglie che le abltano riescono 
a di fenders! a stento dal vento. dal 
la ploggia. dall'umtdita 

Stavamo al none Sambuco. ave-
vamo due stame — dice Nicolina 
Severe — una sopra e una sotto; 
scappammo perche" si spaced a me 
to, e il giorno dopo vennero i pom 
pteri e la buttarono giu, Andam 
mo a flttare una casa umtda, e 
pol a furta di proteste lo e mlo 
ftglto entrammo in una di queste 
baracche. 

Vennero le autorita, chi vl rfcor-

date? 
Certo, venne il Presidente dt al

lora, su una macchina nera lunga; 
venne un generate, st chiamava 
Aloia, venne un Ministro. Ci die-
dero da mangiare i carabinieri, pot 
ci Utssero che piano piano ci siste-
mavano. 

Nicola Clccarelll, bracclante di 
soccupato, con moglie e 4 figli: 
Certo. ci sistemavano. ed eccoci an
cora qua. e senza lavoro. 

Ma subito dopo, una settlmana, 

un mese dopo, aveste qualcosa? 
Volete dire t soldi, le coperte. il 

mangiare? Ntente, qui non s'e vi
sta una lira, nemmeno una co
perta: andammo nelle case a pren-
dere la roba a rischio che ci ca-
devano addosso. Dopo un mese, do
po un anno, se ne sono scordati, 
questo e tutto: hanno fatto quat-
tro case nuovc e pol si sono scor
dati di noi. 

Avete visto che e sucoesso In Si-
cilia? (A questo punto rispondono 

CALAMITA E T A S S E 
Come st e regolato lo Stato ualtano 

verso gli scampali da oltre calamity na-
turalt, analoghe a quella che sconvolge 
oggi la Sicilia occidentale? Gli esempt 
che possono essere Jatti sono veramen-
te stgniflcattvL Eccone i principolL-

1) oleum mesi fa le agenete dtffu-
sero la notuta che erano statt staneiatt 
54 miliardi di lire per dare la casa a 
famiglie scampate dal terremoto dt Me* 
tina axwenulo 60 anni to. esaltamente il 
28 dicembre 1908. Venlva sottolineato 
che finora queste tamtglte siciliane abi-
tano m baracche ma che queste sono 
di • omnia tattura ». tn quanto ci fu
rono donate dalla Sctzzera; 

2) La • Gattetla Ufficude* del III 
1968 ha pubblicato la leggt in data 4 
gennato 1968 per la eltmtnaztone delle 
baracche ed altn ediflci malsam che 
ospttano sintstrati del terremoto di A 
vezzano awenuto a 13 gennato 1915. 

3) nel 1951 e 1953 cotastroflche al 
luvioni causarono danrd gravisstmt tn 
Calabria. Nel 1955 venne tstttuita un'ad-
dizionale del 5 per cento che colpisce 
le imposte ordinarte, le sovrtdmposte. 

contributt eranali, provmctali e co-
munali. Nel 1966 venne tratto alia Ca
mera questo btlancio: tn 12 ami alia 
Calabria — tn base al gettito di quella 
addizionale — spettavano stamlamentt 
statalt pari a 686 miliardi; ma a quel
la data ne erano stati tmpegnaU sol
tanto 209 ed effetttvamenle erogati 1S3; 

4) non diversamente stanno le cose 
per quanto riguarda Valluvione che nel 
novembre 1966 ha colpito duramenle tin 
terzo del terrttorio nazionale- la To 
scana. parte dell'Emilia, tl Veneto ed 
oltre zone ancora Ad un anno dall'al 
luvtone U nostra gtornal* vote tare 
questo bilancto che nessuno ha mat 
smenltto: lo Stato ha tncassato per va 
rie addlzlonalt fiscalt una strmma non 
tnferiore a 200 miliardi. ma ne aveva 
spesi soltanto 15. Ce da aooxungere che 
Vaddizionale del 10 per cento tut red 
diti dl ricchezza mobile e complemen 
tare, che era stata tstituita tproaUu-
vionott», e stata poi dirottata per paga-
re una tndetmtta di trasporto aOe com-
pagnle petrotlfere per U greggio tmpor-
tato tt Italia. 

tutti assieme, anche due donne che 
sono appena entrate nella stanza, 
Concetta Lambiase e Vincenza Al-
banese, che abi tano accanto). 

Quei disgraziati la stanno e sta-
ranno pegglo di noi: la televlsione 
ci ha fatto vedere, sta succedendo 
tale e quale. No, non avranno nlen-
te manco loro. Come noi, tutti man-
davano soldi, tutti mandavano co
perte, tutti atutavano. Per not so
no passati gia cinque anni, e nlen-
te casa, abbiamo avuto solo il man
giare per qualche giorno dal ca-
rabiniert I figli stanno sempre ma-
latL Come da noi, tale e quale an
che tn Sicilia e'e andato il Presi-
dente, con la stessa macchina lun
ga e quelli in motoclcletta. Pot se 
ne va e basta. 

Ad Ariano Irpino l"unlca rico
struzione e l'edificlo della Curia 
vescovile, del costo dl circa 800 mi-
lionL e dove tra l'altro non d an-
dra nessun vesoovo perche la sede 
e sttta abolit*. Tre plan! (in ce
mento armato) lnvece dei due pre-
eslstentl; deturpato per questa al-
tezza eccessiya U campanile della 
cattedrale, monumento nazionale. I 
terranel sono stati gia fittatl al 
Banco dl Napoll, ancora alio stato 
rustico. Intanto. fra poco il Preto-
re dl Ariano dovra gludlcare 40 ca 
pifamiglia: sono stati denunclati 
per occupazlone abuslva di case. 
Quattro mesi fa questa Rente senza 
ptu un tetto entr6 notteiempo nelle 
abitazloni popolarl costrulte per i 
braccianti: erano da due anni mo
te, abbandonate, non consegnate a 
nessuno. A cinque anni dal terre
moto, lnvece della casa, il processo. 

colloqui 
• Cuba: 

il congresso 
culturale 

HO letto t resoconti del congresso 
degli Intellcttuall che st e svolto 

a Cuba all'inizio di gennalo, ma vor-
rel sapere di piii per orientarmi e 
per valutare obiettlvamente I'avveni 
mento. La discusslone che II si e 
svolta, come si colloca nell'attuale 
dibattito del movlmento operalo tn-
ternazionale? E' un momento dt rot-
tura o di rlflesstone aperta sulle vie 
che st aprono dtnanzt a noi? Quali 
sono le critiche che I compagni cu-
bani rivolgono al partlti comunisti 
dell'Europa occidentale e qual e sta
ta la nostra rtsposta? Questt e al-
tri interrogattvt valgono per me 
come per git altrl amtel con i qua
li ho dlscusso. Sara molto utile la 
risposta di un compagno che abbla 
partecipato all'incontro dell'Avana. 

ANTONIO DE PASQUALE 
(Genova) 

Risponde 

Giovanni Berlinguer 

IL CONGRESSO culturale dell'Ava
na, incontro di 500 intellettuali 

di tutto il mondo sui problemi del-
l'Asia, dell'Africa e dell'America la-
tina, ha mostrato che l'isola di Cu
ba non e affatto isolata. Anzi, al 
Congresso e apparso chiaro l'isola-
mento, la condanna morale degli 
uomini di cultura verso la politica 
di Johnson nel Vietnam e piii in 
generale, nel o terzo mondo». Co
me 11 Vietnam aggredito costrlnge 
gli Stati Unlti alia difensiva sul 
piano militare, politico e diploma-
tico, cosi Cuba, che si definisce a 
buon diritto «primo territorio li-
bero d'America », pur essendo stret-
ta da vicino dairimperialismo che 
tenta di soffocarla (al momento, 
con mezzi politic! ed economic!), 
rompe sempre piu Taccerchiamen-
to con l'esempio dirompente di una 
rivoluzione vittoriosa, entrata nel 
suo decimo anno di vita. 

Alia veriflca storica della tesi se-
condo cui 11 divario crescente fra 
« terzo mondo » e paesi industrializ-
zati non si supera con gli « aiuti», 
ma soltanto con una profonda ri
voluzione nazionale e sociale (Cuba 
ha gia oggi un livello base di istru 
zione piii alto, ed una mortalita in
fantile piii bassa di moltl paesi eu-
ropei: sta uscendo definitivamente 
dal sottosviluppo). ed alia ricerca 
tormentata e spesso drammatica 
delle vie da percorrere in altri pae
si per attuare questa rivoluzione (la 
vita esemplare del Che Guevara e 
motivo di esaltazione, e al tempo 
stesso di riflessione), Cuba asso-
cia una crescente iniziativa inter-
nazionale e non tende affatto (come 
1 cinesi, invitati ma assent! a! Con
gresso culturale) a rompere ! colle-
gamentl con altre forze antimperia-
liste. 

La novita del CongTesso culturale 
sta nel fatto che, mentre nel pas
sato questa iniziativa si era rivolta 
in modo esclusivo al «terzo mon
do » (per esempio, con la Conferen-
za tricontinentale), ora gli inviti so
no stati estesi agli intellettuali pro-
gressivi dell'Europa occidentale, del 
Canada c degli Stati Uniti, allTJnio-
ne Sovietica ed agli altri paesi so
cialist! europei. 

II valore politico del Congresso 
sta appunto nella rottura di una 
contrapposlzlone, nella ricerca di 
un maggiore collegamento fra tut
te le forze che possano lottare con 
tro rimperialismo. La complessa e 
contrastata ricerca dell'unita Inter-
nazionale fra I movimenti rivolu-
zionari, che procede con diverse 
iniziative (dall'incontro dl Buda
pest al sagglo di Le Duan sul Viet
nam e ItDttobre, dalia recente rlu-
nione delle forze progressiste del 
Mediterraneo aH'interessante rela-
zione del presidente coreano Kim Ir 
Sen), ha avuto nel Congresso cul
turale dell'Avana un momento so-
stanzlalmente positivo. 

Cuba era certamente il paese piii 
adatto a promuovere questo incon
tro. Cio che abbiamo visto mostra 
che non vi e nazione al mondo ove 
la cultura sia piii libera. La rivo
luzione ha promosso alia dignita 
di uomo ogni singolo cubano. ed 
ha finora evitato gli impacci buro-
cratici e dogmatic!. Nei cinema, nei 
Iibri. nelle mostre, nelle scuole si 
respira 1'aria sperimentale e spre-
giudicata della Russia di Majakov-
ski e della Cina del m cento flori>, 
e si ha la netta impressione che 
non vi sia terreno favorevole per 
l'attecchimento del K reallsmo socla-
l!sta> o di una «rivoluzione cul
turale ». Abbiamo visto una Mostra 
del terzo mondo che e una forma 
nuova di spettacolo, con musiche 
elettroniche e fumetti giganti (Pa-
perone neocolonialista e Superman 
Esso), con foto di miserie e di tor
ture e di guerriglleri in strett! cor-
ridoi che impegnano ogni visitatore 
ad una partecipazione. ad un im 
pegno emotivo che Iascia sconvolti. 
Abbiamo visto le Scuole al campo, 
un esperimento pedagogico ormai 
generalizzato che consiste nel tra-
sferire per 45 giorni In campagna 
alunni e insegnanti, per lavorare con 
1 contadinl e proseguire al tempo 
stesso gli studi, per apprezzare il 
lavoro manuale e per rompere llso-

lamento urbano degli intellettuali. 
Abbiamo discusso con ! cubanl la 
loro lotta contro il burocratismo, 
per ottenere una partecipazione di 
massa alia vita pubblica, e quando 
e stato ricordato Lenin (« anche le 
cuoche devono dirigere lo Stato »), 
abbiamo voluto compiere una som-
maria indagine sociologica interro-
gando la vecchia cuoca negra di 
una scuola, e scoprendo che sape-
va tutto sull'economia cubana, sul 
Vietnam, su De Gaulle e Paolo VI 
e perfino sul viaggio di Johnson a 
Roma. Abbiamo visto come 1 gio-
vanl siano continuamente stimolati 
a «pensare con la propria testa», 
ad apprendere ma anche a seguire 
vie proprie, che non escludono con
trast! con le generazlonl, giovani 
anch'esse, che hanno fatto la rivo
luzione. 

I cubanl hanno trasferito le loro 
esperienze nel Congresso, nelle cm 
commission! si e intrecciato un fe-
condo scambio d! idee e sono state 
raggiunte conclusion! concord! sul 
rapporto fra cultura e indlpenden-
za nazionale, sulla « formazlone del-
l'uomo nuovo », sulla responsabilita 
delPintellettuale, su! mezzi dl co-
munlcazione di massa, sulla crea-
zione artistica e ricerca scientiflca. 
Nel discorso fatto dopo 1'approva-
zione unanime dell'appe/fo dell'Ava
na agli intellettuali di tutto il mon
do, Fidel Castro ha compiuto un 
Importante giro d'orlzzonte intro-
ducendo element! nuovi nella sua 
analis! politica, come la valutazione 
dei contrasti crescent! fra Europa 
occidentale e Stati Uniti, come il 
riconoscimento dl un nuovo ruolo 
che importanti settorl della Chiesa 
possono svolgere nella rivoluzione 
latino-americana, ma rlvolgendo al 
tempo stesso una critica Indiscrlmi-
nata ai partitl opera! dell'Europa 
occidentale, e contrapponendo alia 
loro « pass!vita » 1'impegno di gmp-
pi intellettuali di sinistra. Vi 5 in 
questa critica un elemento di dlsin-
formazione (che 1 compagni italia-
ni present! al discorso hanno subito 
corretto, con una lettera in cui si 
rlcordava il contributo dato dal mo
vlmento operaio itallano alia soli
darieta con Cuba, dagli scloperi del 
'62 e dalla morte di Giovanni Ardiz-
zone alle manifestazionl per Passas-
slnio del Che Guevara); di arbitra-
ria trasposizione a tutta la classe 
operaia europea dl un giudizlo che 
pu6 avere un certo fondamento per 
gli Stati Uniti, o per alcuni paesi 
latinoamericani; di incomprensione 
del rapporto fra intellettuali. clas
se operaia e partito politico (feno-
meno strano per un pnese, come 
Cuba, in cui Gramsci viene consi-
derato fra i classici del marxismo 
e studiato nelle scuole): di sotto-
valutazione delle forze imoonenti 
che possono, nelle metropoli, « col-
pire direttamente 11 cuore stesso del 
capitalismo», come scriveva Le 
Duan, ed esprimere in tal modo una 
solidarieta di massa con i popoli 
del « terzo mondo ». 

Questl element! dl disinformazio-
ne e di contrasto possono essere 
superati con una mlgliore conoscen-
za reciproea, con la moltiplicazione 
dei contatti a tutti 1 livelll (e con 
una maggiore valorizzazione, non 
solo in Italia ma in tutto il movl
mento operaio occidentale, degli 
straordinari success! intern! della 
rivoluzione cubana sul piano politi
co, economico, culturale e morale). 
con il riconoscimento di quella « uni-
ta nella diversity » che Togliatti au-
spicava e che resta la sola via per 
il movimento rivoluzionario interna-
zlonale. Al di la dei contrasti che 
ne hanno segulto la conclusione, il 
Congresso culturale dell'Avana re
sta un passo importante in questa 
direzione. 

II prestigio 
e il potere 
(perduti) 
del dollaro 

Trapianto 
di idee 

MENTRE scrivo, deve essere anco
ra sulla nave che lo sta riportan-

do in Italia. E' dovuto fuggire dal 
Sudafrica. dopo essere stato costret-
to gia una volta a fuggire. propria 
dal nostro Paese che evldentemente 
non aveva saputo dargli un lavoro. 
Adesso ha sulle spalle due esperien
ze spaventose, una famiglia e un 
futuro pieno dt puntl interrogattvt. 
Ma scusami: sto facendo dei com-
menti prima ancora di spiegare 
qual e il motivo della mia indi-
gnazione. 

Ho letto appunto l'altro giorno 
che un italiano, emlgrato a Citta 
del Capo qualche anno fa, ha do
vuto scegliere tra la galera e il 
ritorno forzato in patria. Motivo? 
Ha sposato. lut bianco, una gio-
vane donna meticcia e ha avuto 
dei figli. Per legge non pud. non 
deve. Lo sapeva tanto bene che ha 
tentato piii volte di trovare rifugio 
in stati africani dove /'apartheid 
non vige, ma non e riusdto a tro
vare un lavoro stabile. 

Cosl. e rientrato a Cttta del Capo 
— la manodopera a basso costo e 
molto apprezzata dot razztsti — con 
la speranza di sfuggire al controlli, 
Niente da fare: tl la polizia e effl-
clente, lo si e visto anche in occa 
stone dei funerali dt Clive Haupt 
quando st e presentata con i cant 
poliziotto a tenere a bada la do-
lente gente dl colore. 

Allora e ledta la domanda: per
che il cuore — come muscolo, in-
tendo — di un meticdo o di un 
r negro» pud anche non avere co
lore. e il cuore — co77ie tradizio-
nale sede dei senttmenti — conti-
nua ad essere cosi selvaggiamente 
discriminato? Perche — e owio — 
un organo nuovo pub servire anche 
al m bianco m, ma i vecchl sentt
menti lo lasciano tndifferente, non 
gliene tmporta nulla di un uomo. 
una donna e dei bambini che non 
hanno spazio in Sudafrica per 
amarst e per vivere. 

LI. sono le leggt, i governi, le idee 
che devono essere cambiate. ma-
gari «trapiantando» il nuovo da 
altri stati che hanno popolaztone 
dl colore, ma camminano con i 
tempi. Se no, anche la sdenza st 
macchia, sporcata per forza dallo 
ambiente razzista tn cui opera, 

RINALDO REMONDINI 
Roma 

SONO un abbonato domenlcale e 
vorrei sapere, se d posslbile, su 

quail librt od altre pubbltcaziont 
potrel trovare espresse con chiarez-
za e concisione le seguentl nozioni: 

1) che cosa e e che cosa rappre-
senta la moneta di uno Stato nella 
sua vita economica interna e quale 
valore ha nei confrontl degll altri 
Statt; critert seguitl per la sua emis-
sione; fenomeno dell'inftazione, ecc; 

2) leggi che regolano la vita e lo 
sviluppo economico di uno Stato; 
criteri seguitl circa t pagamentt e 
le riscossioni, in mercl o in denaro. 
negli scambi commerciali con un al-
tro Stato; bilancia commcrciale e 
bllancta dei pagamenti; economia 
di mcrcato, ecc. , 

Insomnia in che relatione stanno 
fra di loro tutti questi aspetti della 
vita economica dl uno Stato cd altri 
aspetti che senz'altro mi sono sfug-
giti nella esposizlonc. 

ALDO ZAMPERINI 
(Siena) 

Rispontle 

Enzo Fumi 

Le domande che cl pone il nostro 
abbonato sono di un'nmpiezza tale 
da richledere ben altro che una 
semplice risposta di carattere gene-
rale quale e quella che in questa 
pagina 6 posslbile fornlre. Esse po-
trebbero costltuire un intero pro-
gramma d'esamc in materia di po
litica monetaria. Per questo, come 
il lettore rlchlede, lo rlmando al te-
sto del compagno prof. Antonio Pe-
sentl sulla Moneta, pubblicato da
gli Editor! Riunitl 

Qualcosa, tuttavia, va detto per 
introdurre il problema teorico ag-
ganciandolo alia matrlce politica 
che preslede a tutte le relazioni fra 
Stati, e quindl anche al fenomeni 
monetari ed agli scambi Interna-
zionali. 

Nel sistema del rapporti capltali-
stici di produzione, cioe nel mondo 
occidentale, la moneta assolve ad 
una funzione molteplice: di Inter-
mediario degli scambi di merci e 
servizi, e dl misura (apparente) dei 
valor! dei singoll beni economic!. 
Funge cioe da strumento semplifl-
cato della circolazione delle merci 
e dei capitali. collegato ad un rap 
porto lissato (ma elastico) delle di
verse monete rispetto ad alcune in 
particolare dl esse, che per questo 
loro ruolo primario. sono state a lo
ro volta agganciate ad una merce 
speciale che per convenzlone ha, 
da secoli, rappresentato l'unita di 
misura delle monete piii forti. Que
sto bene particolare e l'oro e le mo
nete ad esso direttamente collegate 
sono il dollaro, in primo luogo, e la 
sterlina in via subordinata. 

Dalla fine della guerra ad oggi 
queste due divise hanno dominato 
la scena del mondo occidentale. per 
la loro funzione di monete di riser-
va delle Banche centrali dei diversi 
Paesi capitalist! e del Terzo mondo 
e per l'alto grado di accettabilitii 
che esse avevano nella gran parte 
degli scambi commerciali mondiali. 
i quali venivano praticati appunto 
in dollari e in sterline. 

Ma qual e 1'elemento politico che 
ha finora determinato il superpote-
re monetario del dollaro (e sem
pre meno, della sterlina)? Da un 
lato la forza produttiva e l'ingente 
ammontare di riserve auree degli 
Stati Uniti. dall'al tro la forza poli
tica dominante del governo di Wa
shington (e di Londra) nel mondo 
occidentale postbellico e nei Paesi 
sottosviluppat!. 

Oggi le cose sono in gran parte 
cambiate. Le trasformazioni e gli 
spostamenti nei rapporti di forza 
produttiva fra gli USA e l^uropa 
occidentale hanno trascinato fuori 
dalle casse del Tesoro americano 
buona parte dell'oro che vi era de-
positato, alleggerendo il dollaro di 
quella sicurezza che migliaia e mi
gliala di tonnellate di prezloso me-
tallo gli conferivano. 

Con esso e sfumato gran parte 
del prestigio americano, che una 
politica di aggressione militare in 
varie parti del globo ed un disegno 
di colonizzazione economica dello 
intero mondo capitalista hanno lo-
gorato. sviluppando tutta una serie 
di forze d'opposizione, coscienti o 
clandestine, nel cinque continent i. 
A questo s'aggiunga 1'azione disten-
siva del mondo socialista e 1'urgen-
za dl incrementare le relazioni com
merciali fra Stati senza discrimina-
zione fra Est e Ovest, che e diven-
tata una necessita vitale per la sal-
vaguardia della pace da un lato e 
per la lotta antimperiallsta dal 
l'altro. 

L'ostlnazlone del governo ameri
cano nel suo tentativo dl conserva-
re ad ogni costo alia sua moneta il 
prestigio ed il potere che essa or-
ma! ha perduto nella realta econo
mica, pu6 essere fonte di gravi ri-
percussioni sull'intero sistema ca
pitalistic© di produzione. II rischio 
di una caduta degli scambi mon
diali e di una conseguente crlsl re-
cessiva a livello mondiale, dovuta 
alia crescente sfiducla verso il do! 
loro. non e da escludere. Certo e 
che 11 sistema monetario interna 
zionale. basato su una soprawalu 
tazione del dollaro rispetto all'oro. 
e oggi mlnato alle fondamenta (35 
dollari per un'oncia d'oro e la pa-
rita stabilita dagli USA fin dal lon-
tano 1934. nonostante che il dollaro 
abbla ridotto ad un terzo 11 suo po
tere d'acqulsto originario). 

Ne" sara facile salvare questo si
stema monetario, come vorrebbero 
Carli e Colombo, con qualche ritoc-
co qua e la. E' necessario che gli 
USA cambino politica, rltlrino le 
loro truppe dal Vietnam e da mol-
te parti del mondo. che rinuncino 
realmente agli lnvestimenti di con-
quista in Europa occidentale, e non 
solo con generiche dichlarazioni, 
perchd la moneta americana riesca 
a ritrovare un certo equilibrio. Lo 
Imperial ismo costa troppo caro e 
le guerre dl aggressione, quando 
non si possono vincere in pochi 
mesi, diventano una ferita capaee 
di indebollre, anche un colosao to
me gli Stati Uniti. 

. • / I'Unlta 


