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Una crisi finanziaria all'anno imposta all'Europa 

DOLLARO, MONETA PI GUERRA 
Come gli USA ci fanno pagare 

il prezzo dell'aggressione 
L'unico Stato at mondo che non paga i suoi debit! - Gli eurodollar?, moneta senza bandiera - Nfe 
rivalutazione n§ svalutazione rappresentano vere soluzioni: occorre cambiare il rapporto politico 

e si pud farlo cominciando col sottoporre a controllo i movimenti speculativi di capitate 
Mercoledl 5 maggio, fra le 

9 e le 10.30. alia banca cen-
trale svlzzera sono statl pre-
sentati per il camblo 600 ml-
lioni di dollarl. quasi 400 ml-
liardi di lire. Alle 10.30 la ban
ca ha abbassato la saraclne-
sea rifiutando altri cambi. Lo 
stesso si faceva quella mattl-
na a Francoforte. Nella ca-
pitale finanziaria della Germa-
nia occidentale l'onda era sa-
lita a livelll insopportabili gia 
11 giorno avanti, con la ri-
chlesta di cambio per 1300 
milioni di dollari. circa 1000 
millardi di lire, nella sola 
giornata di martedl 4 mag
gio. Chiudere la saraclnesca. 
cessare di cambiare dollar! al 
prezzo ufficiale non era plu 
una scelta; era una necesslta. 

Cosl e scoppiata la terza 
crisi monetaria nel giro dl tre 
anni. Tutte e tre hanno avu-
to per oggetto 11 dollaro. La 
prima si svolse tutta intorno 
a un'improvvisa « orsa al-
l'oro», in vista dl un aumen-
to del prezzo ufficiale uell'oro, 
fissato da oltre trent'annl in 
35 dollarl per oncia. Le nser-
ve d'oro degli Stati Unjti eia-
no diminuite da 23 a 11 ml-
liardl di dollari mentre 1 dol-
lari-carta distribuitl aU'etfero 
erano saliti a 36 millardi; gli 
Stati Unit! non potevano piu 
garantire la propria moneta 
con l'oro. Avrebbero dovuto 
svalutare 11 dollaro in propor-
zlone — dare meno oro per 
ognl dollaro — mentre le al-
tre monete avrebbero mante-
nuto 11 rapporto stabile. Non 
vollero farlo. Chiesero invece, 
ed ottennero, dl non essere 
piu tenuti a cambiare 1 loro 
dollari di carta distribuitl al-
l'estero. in oro. 

Cosl 11 dollaro. quotato In 
Italia a 622 lire in media, 

conserv6 quel prezzo nono-
stante rappresentasse, dlcono 
gli economist!, 400 o 450 
lire dl mercl. II rapporto eco-
nomlco non venne rlcostltul-
to per una raglone politica. 
la solldarleta con !a guerra 
lmperlallsta nel Vietnam. Da 
allora 1'aspetto politico del 
dollaro — che ne fa una mo
neta Intoccablle, al dl sopra 
delle frontlere, tanto che si 
pu6 comodamente spenderlo 
dlrettamente In Indoclna co
me In Africa — e rlmasto In 
conflitto col suo contenuto 
economlco svalutato. Gil Sta
tl Unltl. sfruttando la supre-
mazla milltare e politica. non 
hanno affatto lnlziato una ma-
novra dl riequilibrio della lo
ro bilancia con l'estero. L'oro 
della riserva e rlmasto Immu-
tato. perch6 adesso e vietato 
chledere oro In camblo dl 
dollari. ma la quantlta di 
dollarl-carta In circolazlone 
ha contlnuato ad aumentare. 
Secondo stime prudenziali. ha 
raggiunto 42 millardi dl dol
larl. equivalent! a circa 25 ml-
la mlliardi d! lire; ma forse 
questo debito che non si 
paga e assai maggiore e si 
avvicina ai 60 millardi di dol
lari. Questa Immensa marea dl 
moneta, che per lo plu si spo-
sta da un paese all'altro se
condo le convenienze della 
speculazione finanziaria, e 
chiamata anche eurodollaro 
benche — dl fatto — sia una 
moneta priva di nazlonalita, 
che si prende e si da In 
prestlto da un paese all'al-
tro, ma che I suol detentorl 
non rimpatrlano mai per non 
dover sottostare a llmitazio-
ni governative. 

Sono due fenomeni dlstinti 
e combinati: da un lato 11 
deficit USA, pagato con car-

Lunga riunione a Bruxelles 

Cambi fluttuanti 
all'esame 

dei ministri CEE 
Nostro servizio 

BRUXELLES, 8 
La riunione dei ministri del-

1'economia dei sei paesi del
la Comunita europea, comin-
ciata stamattina, era ancora 
in corso a tarda sera mentre 
le posizioni non segnalano 
ravvicinamenti. La delegazio-
ne tedesca, capeggiata dal mi-
nistro Schiller ha mantenuto 
ferme le sue richieste che 
si possono sostanzialmente 
riassumere in tre punti: 1) 
tutte le monete comunitarle 
vengono lasciate oscillare li-
beramente. fino al 2,5 per cen
to in piu ed in meno per cui 
il loro prezzo rispetto al dol
laro (ed all'oro) dipenderi 
esclusivamente dal gioco del
la domanda e dell'offerta; 2) 
contemporaneamente vengo
no mantenuti a livello at-
tuale le oscillazioni fra le 
monete del sei; 3) si tiene 
valido l'accordo, raggiunto la 
settimana scorsa ad Ambur-
go, per cui il 15 prossimo la 
fascia di oscillazioni passera 
dairi,50 per cento all'1,20 per 
cento. _ 

Su queste proposte e inizia-
XD il dibattito, dopo che il pre-
sidente della CEE, Malfatti, 
aveva dichiarato che Tunica 
ambizione della commissione 
stava nel favorire un accordo 
il piii possibile comunitario. 
In sostanza gli olandesl, lega-
ti alia Germania da interessi 
analoghi per quanto riguarda 
il commercio estero, hanno 
sostanzialmente appoggiato il 
piano Schiller, mentre tuttl 
gli altri partners, seppure con 
sfumature e accentuazioni di
verse, hanno rifiutato i tre 
punti. Ferrari-Aggradi, per 
l'ltalia, ha ricordato che il 
nostro paese deve risolvere 
profondi squllibri interni, 
mentre non e sottoposto a 
pressioni inflazionistiche ana-
loghe a quelle di altri paesi 
europei. 

Valery Giscard D"Estaing, il-
lustrando la posizione france-
ae, ha detto chiaro che la cri
si attuale non ha altro moti-
vo che l'afflusso sempre piu 
massiccio di dollari america-
ni e che quindi ogni misura 
tecnica che lasci insoluto que
sto problema non costituira 
altro che un palliativo desti-
nato a fallire in breve tem
po. Inoltre se i sei accette-
ranno la rivalutazione paghe-
ranno in termini di sviluppo 
e di impiego la politica ame-
ricana tendente proprio a fa
vorire lo sviluppo interno del-

1'economia degli Stati Uniti 
a scapito dei paesi del Mer-
cato comune. 

II ministro belga Snoy ha 
poi soggiunto che anche psi-
cologicamente le misure te-
desche sono inadatte a risol
vere la situazione. 

Per Raymond ' Barre, vice 
presidente della Commissio
ne, il marco non necesslta di 
una rivalutazione, dal momen-
to che la bilancia dei paga-
menti non e in attivo, anzi i 
primi mesi del '71, in Germa
n y hanno fatto registrare un 
deficit. D'altra parte e opinio-
ne gene rale che un accordo 
deve esseer concluso In notta-
tt , poiche i ministri devono 
avare il tempo di riferire ai 
rispettivi govern!, prima di 

lunedl mattina, quando le 
banche e gli ufiici di cambio 
riapriranno e dovranno in 
qualche modo porsi nei con-
fronti del dollaro. 

a. I. 

Nessuna 

proposta 
del governo 

ifoliano 

II ministro italiano delle Fi
nalize, Mario Ferrari Aggradi, 
e intervenuto nella prima se-
duta dedicata al problem! mo-
netari dal ministri riuniti a 
Bruxelles limitandosl a tnet-
tere in evidenza gli inconve
nient! della proposta tedesca. 
L'aumento del margine di flut-
tuazione delle monete, ha det
to Ferrari Aggradi, non sa-
rebbe la raiglior soluzione in 
quanto se 1'allargamento fos
se troppo piccolo risultereb-
be inadeguato; se troppo am-
pio, insostenibile per l'ltalia. 
Tutto qui. 

Poche settlmane prima lo 
"stesso governatore della Ban
ca d'ltalia aveva spiegato, con 
dotti argomenti, che Tunica 
cosa da fare — in assenza di 
una svalutazione statunitense, 
gia rifiutata in partenza — era 
istituire un controllo sul mer-
cato degli eurodollar!. Propo
sta insolita per un uomo, co
me il dott. Carii, che dal 1968 
al 1970 ha rifiutato ostinata-
mente di attuare qualsiasi 
controllo sulle esportazioni di 
valuta, financo clandestine e 
vietate da una legge che la 
Banca d'ltalia non ha voluto 
applicare. Segno evidente del
la gravita della situazione che 
pud essere dimostrata da un 
solo dato: per ogni dollaro 
cambiato senza bisogno. in vir
tu degli obblighi che legano 
l'ltalia agli USA, si stampano 
lire per Tequivalente di tre 
dollari per cui la stessa quan
tita del credito che si crea in 
Italia e determinata dalTeste-
ro, sfugge alTautorita italiana. 

Perche queste posizioni non 
sono rese esplicite (e'e con
trollo e controllo: non dubi-
tiamo che il dott. Carl! ri-
fiuterebbe ancora quello sulla 
esportazione dei capital!) e, 
soprattutto, apertamente dife-
se ora che non solo il governo 
francese ma anche una parte 
delle forze pohtiche della Ger
mania occidentale sono favo-
revolt almeno ad alcune for
me di controllo? II apariito 
americanon, che ha trovato 
gia i suoi esponenti pubblici 
nei banchleri tedeschi ed in
gles!, ha forti propaggini in 
Italia. Pirelli e FLAT vedono 
nei controlll sui capital! un 
fastidio per I loro trafflcl che, 
dal l'estero, oggl possono in-
crementarsl anche a danno 
dell'Italia. I banchleri Italian!, 
compresi alcuni funzionari 
pubblici, vedono nella liberta 
di portare alTestero le risorse 
del paese un'arma di ricatto 
per ostacolare scelte politiche 
denocratiche di ri forma della 
cconomia • della aocieta, 

ta-moneta (doe non pagato) 
e, dall'altro lato, 11 formarsl 
di una moneta espressa In 
dollarl 1 cui movimenti sono 
incontrollabill. Cosl basta che 
si diffonda la voce che una 
moneta sara rivalutata nei 
confront! del dollaro (per 
controbattere le splnte Infla
zionistiche. in quanto la mo
neta che arriva dalTestero au-
menta la circolazlone Inter
na, creando un potere d'ac-
qulsto dl fronte al quale non 
vi sono abbastanza mercl pro-
dotte) per far arrlvare in quel 
paese una valanga dl dollari. 
Era gia accadnto. per M mnr-
co tedesco, nell'autunno 1969. 
Spostaie la moneta e facile: 
non occorre spostare mate-
rialmente le banconote, ba
sta firmare un « ordlne » di 
acquisto o dl vendita In ban
ca. E' accaduto che si flrml-
no anche « ordini» per vende-
re del dollarl che non si 
hanno. nella speranza di una 
rivalutazione entro 20 o 30 
glornl. Lo scopo? Se la mo
neta acquistata in cambio di 
dollari rivaluta, si guadagna 
In proporzlone. Nel 1969 il 
marco rivalutd dl circa 11 7%; 
gli speculatorl che portarono 
dollari in Germania guada-
rono dunque il 7%. 

La soluzione lncoraggld co
sl la speculazione. II 5 mag
gio scorso gll esperti finan-
zlarl hanno esclamato che «do-
veva accadere». che doveva 
esserci clofe una terza crisi 
monetaria. n dollaro. lnfatti, 
contlnua a perdere valore 
(negli USA 1 prezzl aumenta-
no come nelTinsleme dell'Eu-
roDa .al ritmo del 5 6%. ma 
piu che in Germania; la bi
lancia e sempre piu deficlta-
ria; la guerra d'lndoclna pro-
segue). ma 1 rapport! polltl-
cl general! impedlscono Tau-
tomatica svalutazione. Gli 
Stati Unitl. anzi, passano alia 
offensive chiedendo che siano 
le monete europee a rivalu-
tare, e non il dollaro a svalu
tare. In Europa si forma at-
torno al banchleri tedeschi e 
lnglesi uri «partlto america
non favorevole a questa riva
lutazione delle monete euro-
pee. da attuare tutta in una 
volta o attraverso cambi va-
riabill giorno per giorno. 

Perch6 una rivalutazione 
delle -monete- e- svantagglosa 
per TEuropa? I motlvl sono 
molt! e complicatl. Fra 1 prin
cipal!: 1) la rivalutazione non 
pud mai raggiungere 11 15-
20%. che e Tattuale livello di 
effettiva sopravalutazlone del 
dollaro. pena un enorme au-
mento dei prezzi delle mere! 
europee sui mercatl mondla-
li; 2) in ogni caso, la rivalu
tazione comporta una restri-
z!one degli Investimentl all'in-
terno del paese che rivaluta, 
quindi crea dlsoccupazione. 
Se questa rivalutazione, pol, 
fosse affidata al mercato fi-
nanziano giorno per giorno si 
avrebbe una contlnua Incertez-
za del prezzi internazionali 
che nuocerebbe Inevitabilmen-
te agll scambi. Oggi. Intanto, 
spazzerebbe via i prezzi co-
muni fissati dal-MEC per la 
agrlcoltura. 

La crisi monetaria pud esse
re risolta soltanto eliminando 
le due cause che la origina-
no e che sono legate Tuna 
alTaltra: imporre agli USA 
la copertura del deficit con 
Testero e controllare i movi
menti internazionali dei capi
tals Non mancherebbero gli 
strumenti pratici. Attualmen-
te, in base agli accord! in
ternazionali. l'ltalia — come 
gll altri paesi aderentl — si 
impegna ad acquistare al 
prezzo medio di 622 lire circa 
tutti i dollari che le vengono 
offerti. Abbiamo visto come, 
di fronte a un'ondata specu-
lativa. questo possa diventare 
impossibile anche per un pae
se di grande ricchezza finan
ziaria come la Germania occi
dentale. E' dunque necessario 
stabilire che un paese pud ri-
flutare di acquistare i dollari 
quando la richiesta di cam
bio non sia giustificata da 
transazioni economiche reall 
(scambi di beni e servizl). 
Cid significa amministrare 1 
movimenti di capital!, chle
dere per ognuno provenlenza 
e destinazione; quindi auto-
rizzare o meno il cambio. 

Per somme di centinaia di 
milioni o miliardi cid e facile 
a farsi e non costituisce un 
impedimento alio sviluppo de
gli scambi internazionali per
che non investe. owiamente, 
ne il turismo. n& le rimesse 
di emlgrati. ne gli scambi 
di beni e servizi real!, ma 
soltanto i trasferimenti a pu-
ro titolo speculativo. Un con-' 
trollo del genere avrebbe evl- • 
tato o almeno ostacolato. nel 
1969'70. la fuga dei capital! 
dall'Italia. accorsl negli Stati 
Uniti a sostenere Teconomia 
del paese che conduce la guer
ra imperialista d'lndoclna; a-
vrebbe evitato o almeno cir-
coscntto le due crisi moneta-
rie che hanno colpito il mar
co tedesco e le altre monete 
europee creando il presuppo-
sto per una reale contratta-
zione. con gli USA, del rie
quilibrio della loro bilancia 
dei pagamenti. 

Chi non vuole la cessazio-
ne del «clima da casa da 
gluoco % che " caratterizza i 
rapporti finanziari internazio
nali? Non solo gli USA owia-' 
mente; insieme alle ° societa 
petrolifere e agll altri gruppi 
USA stanno i banchleri tede
schi e lnglesi. Stanno anche 
la FIAT e la Pirelli, nonche 
que! banchleri itallani che 
sperano di utilizzare la «libe
ra circolazlone del capital!» 
per Impedire, mediante la fu
ga delle risorse alTesrero. una 
svolta politica in Italia. E 
qui siamo gia nella cronaca 
di quanto accade oggi. 

Renzo Stefanelli 

Corteo 
di giovani 
contro la 
dittatura 
in Brasile 

REGGIO EMILIA. 8 
Si e svolta leri sera a Reg-

gio una grande manifestazio-
ne a favore del popolo brasi-
liano. soffocato da una pe-
sante e feroce dittatura im
perialista. La manifestazione 
era stata indetta da FGCI. 
FGS. gioventu del PSIUP. 
mnvimento giovanile della 

Concluso il congresso dei Sindacali 

Piu potere 
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ria 
alle assemblee 

di base 
La democrazia socialista si costruisce attuan-
do la democrazia nel posto di lavoro - San-
dor Gaspar rieletto segretario generate 

Dal nostro corrispondente 
, - BUDAPEST. 8 * \ 
i Con la elezione a scrutinio 

segreto degli organismi diri-
genti e la riconferma di San-
dor Gaspar a segretario ge
nerate, • si e concluso oggi il 
22. congresso della organizza-
zione sindacale. ungherese. 

I? dibattito si e sviluppato 
per cinque giorni consecutivi 
su un piano di grande concre-
tezza e di un profondo spi-
rito critico che ha investito 
tutta 1'attivita dei sindacati. 
lo sviluppo dell'economia po-
polare, la politica del gover-

DC. ACLI e gruppo cattoiico | no- Nella mozione che 11 con 
« One Way » 

Un grande corteo, con car-
telli, striscioni e bandies ros-
se, ha attraverso le vie della 
citta. Al teatro Ariosto, gre-
mito di giovani, hanno preso 
la parola i rivoluzionari b.ra-
siliani Rend Carvalho e Ro
berto De Fortini. 

gresso ha approvato a con-
clusione dei suoi lavori viene 
ampiamente sviluppata la te
st che la democrazia socia
lista si costruisce attraverso 
la realizzazione della demo
crazia nei posti di lavoro. 

Da questa test derivano tut
ta. una serie dj misure per da

re efficacia e potere alle as
semblee di base e agli orga
nismi sindacali di azienda e 
per promuovere la partecipa-
zione dei lavoratori alia ela-
borazione delle decisioni. 

Al congresso ha portato il 
saluto della CGIL il segreta
rio confederal Gino Guerra 
che ha illustrato le grandi 
lotte condotte in questi anni 
dai lavoratori italiani, i suc-
cessi ottenuti. il rabbioso con-
trattacco padronale che tutta-
via non e riuscito a spezzare 
il movimento di lotta che trae 
la sua forza dalla effettiva 
partecipazione dei lavoratori 
alle decisioni. Un metodo di 
azione questo — ha detto 
Guerra — che d insostituibile 
per il sindacato tanto net pae
si a struttura capitalistica 
che in quelli a struttura so
cialista. 

12 giugno 1971 
Entra in vigore I'obbligo 

deirassicurazione 
per gli autoveicoli, i motcwicli, 
le imbarcazioni a motore 

Mettetevi in regola! 
Ricordate: privi del "contrassegno" 
comprovante Tassicurazione 
non potrete circolare 

non aspettate 
Fultimo giorno 

a. b. 
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Richiedete le informazionl per rassicurazione obblfgatoria inviando questo tagliando alia: 
NORDITAL1A 20156 MHano, viale Certosa 222 

CAO 

jiome e cognome. -tipo auto. 4>rofessione. 

.via. Jef. .̂cHla. .provfncia. 
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