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UN SOPRAVVISSUTO DELLA TRAGEDIA DI MESSINA E REGGIO CALABRIA 

«Aspetto dal 1908» 
// ricordo della terribile alba del 28 dicembre di sessanfanni fa — Era bambino 
Ha avuto la prima baracca nel 1929 — Nel 1945 gliene hanno assegnata urCaltra • 

Enzo Lacaria 

REGGIO CALABRIA, gennaio — 
Nel 1908 le citta dl Messina e Reg-
gio Calabria furono distrutte dal 
piu grave terremoto degli ultlml 
cinquecento anni: ottantaquattromi-
la vittime a Messina, ventiseimlla 
a Reggio Calabria. In quella tragl-
ca alba del 28 dicembre per trenta 
second! la terra fu scossa da vio
lent! sussulti: il novantuno per cen
to delle abitazioni seppelll un terzo 
delle popolazioni delle due citta. 
Scomparvero strade, piazze e ognl 
cosa fu coperta da una denza nu-
be di polvere. Poi, il mare si sol-
lev6: ondate gigantesche si abbat-
terono sulle rive e travolsero quan-
to il terremoto aveva gia distrutto 
o risparmiato. Sono passati sessan-
ta anni da allora: ma, le conse-
guenze inenarrabili di quella irama-
ne tragedia sono ancora presentl 
non soltanto nel ricordo delle mi-
gliaia di sopravvissuti ma nella esi-
stenza vergognosa di diecimila ba-
raccati a Messina, dl alcune ml-
gliaia a Reggio Calabria. Tutto e 
fradiclo ormal: si vive come nei 
ghetti, chiusi da una fitta cortlna 
di cemento armato che la specula-

zione edilizia erige, tuttora, lncon-
trastata. Attendono da sessanta an
ni una casa civile e lntanto abita-
no negll alloggi «prowisori» piii 
simili a stalle che a ricoverl. 

La tragedia di ieri e quella dl 
oggi: il tempo sembra passato inu-
tilmente. 

« Ml pare dl tornare indietro, dl 
rivlvere i glornl drammatld dl quel 
terribile 28 dicembre ». 

E' Umberto Giordano, un mura-
tore di 67 anni, un terremotato del 
1908. Siamo andati a trovarlo alia 
caserma Borrace, uno squallido 
ambiente dove vivono piu di 270 
famiglie in van! baraccati Impossi-
bill, bui. fetidi. 

ttAvevo sette anni, un boato e 
ml svegliat sotto I calcinacci. Fug-
glmmo appena in tempo. Ma, Val
ba tardava a venire, un clelo co-
perto dl nubt oscurava tl glorno 
mentre una fltta plogglarella cl in-
fradldava, ma ci faceva sentlre 
vlvl. Tutto intorno non eslsteva piu 
nulla: un cumulo dl macerie, lo 
ospedale, I'infermeria militare, e il 
mare vorticoso, plena di rottami, 
di corpi umant gallegglantt. Fame 
e freddo e tl ricordo piu intenso: 
per moltl glornl t sopravvissuti va-
garono strappando alle macerie ci-
bi avariatt. Per una settlmana l 

soccorsl tardarono ad arrivare: 
pol, i prlml ri/ornlmentl furono 
letteralmente assalttt da bande dl 
affamatt. La gente fugglva 

Anche la moglle, Zumbo Angela, 
e una soprawissuta. 

«Sembrava I'tnferno: dopo quin-
did glornl t mortl venlvano anco
ra trasportatt a mucchl sulle car-
rette, Non c'era lavoro e Vasslsten-
za del tutto insufflclente e caotl-
ca». 

til mllitari — aggiunge Umberto 
Giordano — volevano riprendercl 
le coperte che cl avevano dato e 
arrestare mio padre, tanta era la 
confustone. 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? 

uHo lavorato nell'edtltzta sino 
dall'eta dl died anni, ho costrulto 
tante case ma la mla, ancora non 
Vho avuta. La baracca che cl ave
vano assegnato nel 1929 fu distrut-
ta nel 1943, durante il prlmo bon-
bardamento aereo sulla citta di 
Reggio Calabria. Allora fuggit come 
tanti altri e, nel 1945 ritornai ad 
abitare in un'altra baracca. quella 
dolla caserma Borrace ». 

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

tiOra ho la penslone: 19.500 lire 
al mese e tanta rabbia in corpo. 
Ml hanno sempre promesso la ca
sa, specie da quando ct sono le 
elezioni. Ora dl nuovo, alia vlgilla 
delle elezioni polittche, spero di 
avere assegnato uno degli alloggi 
del quartlere " coordtnato" 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 Sicilia, che hanno ridesta-
to la solldarieta nazionale e Inter-
nazionale. Anche allora dal centri 
di raccolta e dall'estero affluirono 
alia Banca d'ltalia oltre duecento 
milionl dl lire (somma oggi equl-
valente ad oltre 55 miliardi dl lire) 
mentre, in 43 anni di addizionale, i 
govern! italiani liberal!, monarchi
es fascisti, di De Gasperi, di Seel-
ba hanno incassato la colossale 
somma di 532 miliardi dl lire, spen-
dendo per la «ricostruzione» di 
Reggio e Messina solamente 85 mi
liardi di lire. 

Due immaginl della tragedia che si abbatte su Messina e R. Calabria 60 anni fa. Vn gruppo dl donne in attesa dei soccorsi e, sopra il titolo, una tendopolt 

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 Irplno. gennaio 
Nell*ultlma decade dell'agosto 

1962 I nomi del comuni delllrpi-
nia e del Sannio devastati dal terre
moto del glorno 21 impegnarono 
per lungo tempo le prime pagine 
del giomali, la TV, I settlmanalL 
con le immaginl del disastro che 
aveva colpito migliala dl famiglie. 
Anche allora si mosse la asolida-
rieta nazionale*. Vennero le auto-
rita, tutte, local! e nazionali a fa
re 11 loro giro. H governo decise 
di stanziare i miliardi 

A cinque anni di distanza, del 75 
comuni colpiti dal terremoto. le cui 
abitazioni sono state spaccate, le-
sionate. rese inabltabili. 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 Cl sono ancora 
oltre cento baracche, prefabbrica-
te in allumlnio e in travi di legno: 
le famiglie che le abitano riescono 
a difendersi a stento dal vento. dal-
la pioggia. dall*umldita 

Stavamo al rione Sambuco. ave-
vamo due stame — dice Nicolina 
Bevere — una sopra e una sotto; 
scappammo perchi si spaced a me 
fa, e U glorno dopo vennero i pom 
pieri e la buttarono giu. Andam-
mo a fittare una casa umida, e 
poi a furia di proteste to e mio 
flgllo entrammo in una di quest* 
baracche. 

Vennero le autorita. cht vl ricor* 

date? 
Certo. venne tl Presldente dl al

lora, su una macchtna nera lunga; 
venne un generate, st chiamava 
Aloia, venne un Mtntstro. Ci die-
dero a mangiare i carabinteri, pot 
cl dtssero che piano piano d slste 
mavano. 

Nicola Ciccarelll, bracclante dl-
soccupato, con moglle e 4 flgli: 
Certo, d ststemavano, ed eccod an
cora qua, e senza lavoro. 

Ma subito dopo, una settlmana, 

tin mese dopo, aveste qualcosa? 
Volete dire i soldi, le coperte, U 

mangiare? Nlente, qui non s'e vi
sta una lira, nemmeno una co
perta: andammo nelle case a pren-
dere la roba a rischlo che d co-
devano addosso. Dopo un mese, do
po un anno, se ne sono scordati, 
questo 6 tutto: hanno fatto quat-
tro case nuove e poi si sono scor
dati di noL 

Avete visto che e successo Is Si
cilia? (A questo punto rispondono 

CALAMITA E TASSE 
Come n e regouno lo Stato ttalkmo 

verso gli scampatt da oltre calamitd na-
tuTOli, analoghe a quella che sconvolge 
oggi la Sicilia occidentale? Qli esempt 
che possono essere tatti sono veramen-
te signiflcattvL Eccone i prtnctpali: 

1) alcunt mesi fa le agenzxe dlffu-
sero la nottzta che erano statt stanztatt 
5,3 mUiardi dt lire per dare la casa a 
famiglie scampate dot terremoto di Mes
sina awenuto 60 anni fa, esattamente il 
28 dicembre 1908. Veniva sottoltneato 
che finora queste famiglie sicilUtne abi
tano tn baracche ma che queste sono 
di tottima fatturam, tn quanto ci fu
rono donate dolla Svtzzera; 

2) La tUauetta Ufinale* del 1*1 
1968 ha pubbttcato la legge tn data 4 
gennaio 1968 per la eUmtnanone delle 
baracche ed altri edtflct malsam che 
ospitano smistratt del terremoto dt A 
vezzano awenuto il 13 gennaio 191i. 

3) nel 19S1 e 1953 catastroftche al 
tuviojti causarono damtt gravisstmt tn 
Calabria. Nel 1955 venne istttutta mn'ad-
dizUmale del 5 per cento che colpisce 
le imposte ordmarie, te sovratmposte. 

contributt erariali, provmctalt e co-
munali. Nel 1966 venne tratto ana Ca
mera questo btlancio: tn 12 anni alia 
Calabria — tn base al gettito di quella 
addizionale — spettavano stanziamenti 
statali pari a 686 miliardi; ma a quel 
la data ne erano statt tmpegnatt sol 
tanto 209 ed effetttvamente erogati 153. 

4) non dtversamente stanno le cose 
per quanto riguarda Valluvtone che nel 
novembre 1966 ha colpito duramente un 
terzo del territorto nazionale' la To-
scana, parte dell'Emilia, tl Veneto ed 
oltre zone ancora. Ad vn anno dall'al 
tuvtone il nostro gtornale vote fare 
questo bilancio che nessuno ha nun 
smentito: lo Stato ha tncassato per va 
tie addizionalt flscalt una somma non 
tnferiore a 200 miltardi, ma ne aveva 
spest soltanto 75 Ci da aggtungere che 
Vaddtzionale del 10 per cento rut red 
diti di ricchesza mobile e eomplemen-
tare, che era stata istttutta wpro-allu-
vionati», t stata poi dtrottata per paoa-
re una indenntta di trasporto aHe com-
pagme vetroHfere per tt greggio tmpor-
tato tn Italia. 

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

Quei disgraziati la. stanno e sta-
ranno peg gio dt noi: la televisione 
ct 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 aiutavano. Per noi so
no passati gia dnque anni, e nlen
te casa, abbiamo avuto solo U man
giare per qualche giorno dal ca-
rabinleri. I figli stanno sempre ma-
lati. Come da noi, tale e quale an
che in Sicilia Ce andato il Presi 
dente, con la stessa macchina lun
ga e quelli in motodcletta. Poi se 
ne va e basta. 

Ad Ariano Irplno l*unica rico
struzione e I'edificio della Curia 
vescovlle, del costo di circa 800 mi
lionl, e dove tra l'altro non cl an-
dra nessun vescovo perche la sede 
e stata abolita. Tre pianl (in ce
mento armato) invece del due pre 
esistenti; deturpato per questa al 
tezza eccessiva 11 campanile della 
cattedrale, monumento nazionale. I 
terranel sono stati gia fittati al 
Banco dl Napoli, ancora alio stato 
rustico. lntanto, fra poco 11 Preto-
re dl Ariano dovra gludicare 40 ca 
pifamiglia: sono stati denunciati 
per occupazlone abusiva di case 
Quattro mes fa questa gente senza 
piu un tetto entro nottetempo nelle 
abitazioni popolari costrulte per 1 
bracciantl: erano da due anni TUO-
te, abbandonate, non consegnate a 
nessuno. A dnque anni dal terre
moto, Invece della casa, 11 proeesso. 

colloqui 
> Cuba: 
il congresso 
culturale 

HO letto l resocontl del congresso 
degli intellettualt che si e svolto 

a Cuba all'tntzio di gennaio. ma vor-
rei sapere di piu per orientarmi e 
per valuture obiettivamente Vavveni-
mento. La discussione che l\ si e 
svolta, come si colloca nell'attuale 
dibattito del movimento operalo in-
ternazionale? E' un momento di rot-
tura o di riflessione aperta sulle vie 
che si aprono dlnanzi a noi? Quali 
sono le critiche che i compagni cu-
bani rivolgono ai partiti comunisti 
dell'Europa occidentale e qual e sta
ta la nostra risposta? Questi e al
tri interrogativi valgono per me 
come per gli altri amid con i qua
li ho discusso. Sara molto utile la 
risposta di un compagno che abbia 
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 problem] 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 6 apparso chiaro 1'isola-
mento, la condanna morale degli 
uomini di cultura verso la politica 
di Johnson nel Vietnam e piii in 
generate, nel «terzo mondo». Co
me il Vietnam aggredito costringe 
gl! Stati Unit! 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 economici), 
rompe sempre piu l'accerchiamen-
to con l'esempio dirompente di una 
rivoluzione vittoriosa, entrata nel 
suo decimo anno di vita. 

Alia verifica storica della tesi se-
condo cui il divario crescente fra 
« terzo mondo » e paesi industrializ-
zatl 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 piu alto, ed una mortalita in
fantile piu bassa di molti paesi eu-
ropei: sta uscendo deflnitivamente 
dal sottosviluppo), ed alia ricerca 
lormentata 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 
i cinesi, invitati ma assent! al Con
gresso culturale) a rompere 1 colle-
gamenti con altre forze antimperia-
liste. 

La novita del Congresso 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. allUnio-
ne Sovietica ed agli altri paesi so
cialist! europei. 

II valore politico del Congresso 
sta appunto nella rottura di una 
contrapposizlone, nella ricerca di 
un maggiore collegamento fra tut
te le forze che possano lottare con 
tro rimperialismo. La complessa e 
contrastata ricerca delltinita inter-
nazionale fra 1 movimenti rivolu-
zionari, che precede con diverse 
iniziative (dall'incontro dl Buda
pest al saggio dl Le Duan sul Viet
nam e l"Ottobre, dalla recente riu-
nlone delle forze progressists del 
Mediterraneo all'lnteressante rela-
zione del presidente coreano Kin Ir 
Sen), ha avuto nel Congresso cul
turale dell'Avana un momento so-
stanzialmente positivo. 

Cuba era certamente 11 paese piii 
adatto a promuovere questo incon
tro. Cid che abbiamo visto mostra 
che non vi e nazione al mondo ove 
la cultura sla piii libera. La rivo
luzione ha promosso alia dignlta 
di uomo ognl singolo cubano, ed 
ha finora evitato gli impacci buro-
cratici e dogmatic!. Nei cinema, nei 
libri, nelle mostre, nelle scuole si 
respira l'aria speiimentale e spre-
giudicata della Russia di Majakov 
ski e della Cina dei c cento fiori». 
e si ha la netta impressione che 
non vi sia terreno favorevole per 
rattecchimento del « realismo socia 
lista* o di una «rivoluzione cul
turale ». Abbiamo visto una Mostra 
del terzo mondo che e una forma 
nuova di spettacolo. con musiche 
elettronlche e fumetti giganti (Pa-
perone neocolonlalista e Superman 
Esso), con foto di miserie e di tor
ture e di guerriglieri in stretti cor 
ridoi che impegnano ogni visitatore 
ad una partecipazione, ad un im 
pegno emotlvo che lascia scon vol ti 
Abbiamo visto le Scuole al campo, 
un esperimento pedagogico ormai 
generalizzato che consiste nel tra 
sferlre per 45 giomi in campagna 
alunni e insegnantl, per lavorare con 
t contadlni e prosegulre al tempo 
stesso gli studi, per apprezzare D 
lavoro manuale e per rompere llso-

lamento urbano degli intellettuali. 
Abbiamo discusso con i cubanl la 
loro lotta contro il burocratismo, 
per ottenere una partecipazione dl 
massa alia vita pubblica, e quando 
e stato ricordato Lenin (« anche le 
cuoche devono dirigere lo Stato »), 
abbiamo voluto complere 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 perflno sul viaggio di Johnson a 
Roma. Abbiamo visto come i gio-
vani siano continuamente stimolatl 
a «pensare con la propria testa », 
ad apprendere ma anche a segulre 
vie proprie, che non escludono con
trast! con le generazionl, giovanl 
anch'esse, che hanno fatto la rivo
luzione. 

I cubanl hanno trasferito le loro 
esperienze nel Congresso, nelle cui 
commissioni si e intrecciato un fe-
condo scambio di idee e sono state 
raggiunte conclusion! concordi sul 
rapporto tra cultura e lndipenden-
za nazionale, sulla « formazlone del-
Tuomo nuovo », sulla responsabilita 
dell'intellettuale, sui mezzi di co-
munlcazione di massa, sulla crea-
zione artistica e scientifica. Nel dl-
scorso pronunclato dopo l'approva-
zione unanime dell'appello dell'Ava
na agli intellettuali di tutto il mon
do, Fidel Castro ha compmto un 
importante giro d'orizzonte intro-
ducendo element! nuovi nella sua 
analisi politica, come la valutazione 
dei contrasti crescenti fra Europa 
occidentale e Stati Uniti. come il 
riconoscimento di un nuovo ruolo 
che importanti settori della Chiesa 
possono svolgere nplla rivoluzione 
latino-americana, ma rivolgendo al 
tempo stesso una critica indiscrimi-
nata ai partiti opera! dell'Europa 
occidentale, e contrapponendo alia 
loro « passivita » l'impepno di grup-
pi intellettuali di sinistra. Vi 6 in 
questa critica un elemento di disin-
formazione (che i compagni Italia
ni present! al discorso hanno subito 
corretto, con una lettera in cui si 
ricordava il contributo dato dal mo
vimento operaio italiano alia soli-
darieta con Cuba, dagli scioperi del 
'62 e dalla morte di Giovanni Ardlz-
zone alle manifestazioni per l'assas-
slnio del Che Guevara); di arbitra-
ria trasposizione a tutta la classe 
operaia europea di un giudizio che 
pub 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 paese, come 
Cuba, in cui Gramsci viene consi-
derato fra i classici del marxismo 
e studiato nelle scuole); di sotto-
valutazinne delle forze imnonenti 
che possono, nelle metropoli, « col-
pire direttamente il cuore stesso del 
capitalismo». come scriveva Le 
Duan, ed esprimere in tal modo una 
solidarieta di massa enn i popoli 
del « terzo mondo ». 

Questi element! di disinformazlo-
ne e di contrasto possono essere 
superati con una migliore conoscen-
za reciproca, con la moltiplicazione 
dei contatti a tutti i livell! (e con 
una maggiore valorizzazione, non 
solo in Italia ma in tutto il movi
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 diversita » che Togliatti au-
spicava e che resta la sola via per 
il movimento rivoluzionario interna-
zionale. Al di la dei contrast! che 
ne hanno segulto la conclusione, il 
Congresso culturale dell'Avana re
sta un passo importante in questa 
direzione. 

11 pre&tigio 
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, proprio 
dal nostro Paese che evidentemente 
non aveva saputo dargli un lavoro. 
Adesso ha sulle spalle due esperien
ze spaventose, una famiglia e un 
futuro pieno dt pvnti interrogative 
Ma scusami: sto facendo del com-
menti prima ancora di splegare 
qual e il motivo della mia indi-
gnazione. 

Ho letto appunto l'altro giorno 
che un italiano, emigrato a Citta 
del Capo qualche anno fa. ha do
vuto scegliere tra la galera e il 
ritorno forzato in patria. Motivo? 
Ha sposato, lui bianco, una gio-
vane donna meticcta e ha avuto 
dd flgli. 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 riuscito a tra 
vare un lavoro stabile. 

Cosl. e nentrato a Citta del Capo 
— la manodopera a basso costo e 
molto apprezzata dal razzislx — con 
la speranza di sfuggire ai controllL 
Niente da fare: li la polizia e effl-
dente, lo si e visto anche in occa 
sione dd funerali di Clive Haupt 
quando st e presentata con i cani 
poltziolto a tenere a bada la do-
lente gente dt colore. 

Allora e ledta la domanda: per
che il cuore — come muscolo, in-
tendo — di un meticdo o dt un 
«negro > pud anche non avere co
lore, e il cuore — come tradizia 
nale sede dd sentimenti — conti 
nua ad essere cosi selvaggiamente 
discriminalo? Perche — e owio — 
un organo nuovo pud servire anche 
al w bianco», ma i vecchi senti
menti lo lasdano tndifferenle, non 
gliene importa nulla dt un uomo. 
una donna e dd bambini che non 
hanno spazio in Sudafrica per 
amarst e per vivere. 

U. sono le leggt, i governt, le idee 
che devono essere cambiate, ma 
gari c trapiantando» il nuovo da 
altri stati che hanno popolazione 
di colore, ma camminano con t 
tempi, Se no, anche la sdenza si 
macchia, sporcata per forza dallo 
ambiente razzista tn cui opera, 

RINALDO REMONDINI 
Roma 

SONO un abbonato domenicale e 
vorrei sapere, se e possibile, su 

quali libri od altre pubbllcazioni 
potrei trovare espresse con chiarez-
za e concisione le seguenti 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 degli altri 
Stati; criteri seguitl per la sua emis-
sione; fenomeno dell'lnflazione. ecc; 

2) leggl che regolano la vita e lo 
svlluppo economico di ino Stato; 
criteri segulti circa i paaamenti e 
le riscossioni. in merci o <n denaro. 
negli scambi commerdali con un al-
tro Stato: bilancia comvierciale c 
bilancia dui pagamenti; economia 
di mercato, ccc. 

Insomma in che rclazione stanno 
fra di loro tutti questi aspetti della 
vita economica di uno Stato ed altri 
aspetti che senz'altro mi sono sfug 
gitl nella esposizione. 

ALDO ZAMPERINI 
(Siena) 

Kispomlc 

Enzo Fumi 

Le domande che ci pone il nostro 
abbonato sono di un'ampiezza tale 
da richiedero ben altro che una 
semplice risposta di carattere gene 
rale quale e quella che in questa 
pagina 6 possibile fornire. Esse po 
trebbero costituire un intero pro 
gramma d'esame in materia di po 
litica monetana. Per questo, come 
il lettore richiede, lo nmando al te 
sto del compagno prof. Antonio Pe-
senti sulla Moneta, pubblicato da 
gli Editor! Riuniti 

Qualcosa, tuttavia, va detto per 
lntrodurre il problema teorico ag-
ganciandolo alia matrice politica 
che presiede a tutte le relazioni fra 
Stati, e quindi anche ai fenomem 
monetari ed agli scambi interna-
zionali. 

Nel slstema dei rapporti capitali 
stici di produzione, cioe nel mondo 
occidentale, la moneta assolve ad 
una funzione molteplice: di mter-
mediario degli scambi di merci e 
servizi, e di misura (apparente) dei 
valori dei singoli beni economici 
Funge cioe da strumento semplifl 
cato della circolazione delle merci 
e dei capitali, collegato ad un rap 
porto fissato (ma elastico) delle di 
verse monete rispetto ad alcune in 
particolare di esse, che per questo 
loro ruolo primario, sono state a lo 
ro volta agganciate ad una merce 
speciale che per convenzione 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 subordinate 

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

Ma qual 6 1'elemento politico che 
ha finora determinato il superpote 
re monetario del dollaro (e sem 
pre meno, della sterlina)? Da un 
lato la for/.a produttiva e Pingentt' 
ammontare di riserve auree degli 
Stati Uniti, dall'altro la forza poll 
tica dominante del governo di Wa 
shington (e di Londra) nel mondo 
occidentale postbellico e nei Paesi 
sottosviluppati. 

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 fuon 
dalle casse del Tesoro americano 
buona parte dell'oro che vi era de-
positato, alleggerendo il dollaro di 
quella sicurezza che migliala e mi-
gliaia di tonnellate di prezioso 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 capltalista hanno lo-
gorato, sviluppando tutta una serie 
di forze d'opposizione, coscienti o 
clandestine, nel cinque continent 1 
A questo s'aggiunga l'azione dlsten-
siva del mondo socialista e l'urgen-
za di incrementare le relazioni com
merciali fra Stati senza discrimina-
zione fra Est e Ovest, che e diven-
tata una necesslta vitale per la sal-
vaguardia della pace da un lato e 
per la lotta antimperialista dal 
l'altro. 

L'ostinazione del governo ameri 
cano nel suo tentativo di conserva 
re ad ogni costo alia sua moneta il 
prestigio ed il potere che essa or
mal ha perdu to nella real t a econc* 
mica, pub essere fonte di gravi ri-
percussion! sull'lntero sistema ca
pitalistic di produzione. II rischio 
dl una caduta degli scambi mon
diali e di una conseguente crlsl re-
cessiva a livello mondiale. dovuta 
alia crescente sfiducia verso 11 dol-
loro. non e da escludere. Certo e 
che il sistema monetario interna 
zionale, basato su una soprawalu 
tazione del dollaro rispetto all'oro. 
e oggi minato alle fondamenta (35 
dollar! per un'oncia d'oro e la pa-
nta stabilita dagli USA fin dal Ion 
tano 1934, nonostante che 11 dollaro 
abbia ridotto ad un terzo il suo po
tere d'acquisto 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, ritlrino le 
loro truppe dal Vietnam e da mol-
te parti del mondo. che rinuncino 
realmente agli investimenti di con-
quista in Europa occidentale, e non 
solo con generiche dichtarazioni, 
percM la moneta americana riesca 
a ntrovare un certo equilibrio. Lo 
impenallsmo costa troppo caro e 
le guerre di aggressione, quando 
non si possono vincere in pochi 
mesi, diventano una ferita caparn 
di indebollre, anche un colosso 
me gU Stati Uniti. 

9HQ. l / l 'Unlfa 


