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INCHIESTA SULLE FORZE ARM ATE: LE STRUTTURE, I COSTI, 

LE SCELTE, LA POLITICA, I REGOLAMENTI, LA DEMOCRAZIA 

Oltre quattro miliardi al ) 
giorno: tan to spendiamo per le 
forze armate. II bilancio com-
plessivo per il '71, infatti. par-
la di 1.661 miliardi, pari al 
dodici per cento dell'intera 
spesa dello Stato. E dal do-
poguerra a oggi l'apparato mi
litare ha inghiottito qualco-
sa come 20 mila miliardi. In-
scmma una girandola di ci-
fre cosi vertiginose da far re-
stare insensibik chi difetta 
di immaginazione. Eppure, la 
accorata lamentela degli alti 
gradi militari — fatta propria 
da buona parte dei democri-
stiani e dallo staff del mi
nistro Tanassi — riguarda ap-

_4>unto la c insufficienza » di 
questi 1.661 miliardi (146 in 
piu rispetto all'anno scorso, 
malgrado ai solenni richiami 
di Colombo e La Ma I fa alia 
austerity, e nonostante chve il 
bilancio sia stato presentato 
in pieno clima di < decreto-
ne »). 

Sostengono, dunque, i pro-
feti dell'* esercito in disar-
mo» che spendiamo troppo 
poco: anzi. fra sospiri ° la
ment!, e stata addirittura ven-
tilata l'ipotesi di un imminen-
te c collasso ». Come dire che 
con questi soldi — che pure 
pongono l'ltalia al 7 posto 
delle spese militari in cifra 
assoluta. dietro USA. URSS. 
Francia. Gran Bretagna, Ger-
mania Ovest e C.'na — non 
gi potra riuscire ancora per 
molto tempo a evitarj la pa-
ralisi progressiva, sino alio 
« sfacelo >. 

D nocciolo di questa tesi 
•i pud cogliere nelle. afferma-
zioni di Tanassi, sempre in 
sede di bilancio. Ha detto il 
ministro che oltre la meta 
dell'intero stanziamv:nto viene 
assorbita dagli stipendi e dal
le pensioni per il personale: 
ha aggiunto che, toghendo le 
« spese varie > (in materia, la 
amministrazione del I a Difesa 
ha delle valutazioni singolari. 
visto chv; queste spese vanno 
dalla bonifica dei campi mi-
nati al c parco quadrupedi >, 
dalle medaglie alio sfalcio di 
erba vicino alle caserme) re-
stano « appena > 577 miliardi 
per far funzionare la macchi-
na militare: ha concluso infi-
ne Tanassi annunciando che 
« soltanto > 22 miliardi. pari 
a poco piu dell'l per cento. 
sono stati investiti per 1'am-
modvmamento dei material] 
• delle armi. Tuttavia il mi
nistro ha « dimenticato » che 
questi 22 miliardi si aggiun-
gono a uno star.ziamento gia 
esister.te di almeno 26*i mi
liardi. 

Questi temi sono stati anti-
cipati e ripresi, pubblicamen-
te. da parecchi alti gradi e 
sono, d'altra parte, oggetto di 
dibattito all'interno delle for
te annate, a tutti i livelli. 
E tuttavia, pur non essendo 
mancati gli « ultimatum > e 
le isteriche rivendicazioni di 
alcuni ammiragli e generali, 
in buona parte dei vertici mi
litari d presente la coscienza 
che dinanzi agli enormi pro-
blemi del paese, dinanzi al-
l'incalzare dei graiidi temi co
me la casa. la sanita. I'istru-
zione, non si pud in effetti 
pretendere un maggior impe-
gno finanziario da parte del
lo Stato. Tutto cid s' tradu
ce in una aperta cnntraddi-
siorw che sfocia in un vico-
lo chiuso e che continua sol
tanto ad alimentare J'msoddi-
afazione, un generico risenti-
mento verso il mondo < ci
vile *. Sembra mancare. inve-
ce, un serio tentativ-i di ana-
lizzare queste spese militari, 
di ridurle aumentandc nello 
atesso tempo il livello di ef-
ficienza. E non si trattt di 
on facile slogan, ma di un 
•biettivo reale di una diver-
M politica militare. 

Basta rifarsi alle stesse giu-
stificazioni ch-e vengono date 
sull'aumento delle spese mi
litari. Negli anni '50 — e la 
spiegazione ufficiale — la stra-
tegia elaborata daKa NATO 
era quella della cosiddetta 
« risposta massiccia * vale a 
dire dell'impiego genwrale e 
immediato di armi nucleari 
in caso di attacco: negli an
ni '60. invece, si e passati 
alia strategia della * risposta 
flessibile ». che prevede c for
ze convenzionali e nucleari 
tattiche atte a dissuadere ag-
gressioni» e «forze conven
zionali per fronteggiare crisi 
di lungo decorso*. Dunque, 
concludono i fautori della spe
sa militare a oltranza. se ai 
tempi dell'« ombrello atomi-
co > le economie erano faci-
li — visto che l'armamento 
nucleare era di esclusiva com-
petenza USA — adesso, con il 
ritorno alle armi convenzio
nali. i costi sono diventati 
massicci. Tanto. per ii.tender-
si. bisogna rinnovare un po" 
tutto: la « linea carri ». la li-
rrea aerea, la squadra nava-

alla richiesta degli « alleati >, 
creando le cosiddette < divi-
sioni standard NATO >: per 
scioglierle qualche tempo do-
po. con grande spreco di fati-
che, disagi e soldi (qualcuno 
ha parlato di cento miliardi). 
E non mancano, certo, gli 
esempi di miliardi gettati al 
vento: cominciando dagli at-
tendenti — quelle migliaia di 
giovani che « servivano la Pa-
tria ^ facendo da sguatteri ad 
alti ufficiali — che ogni an
no costavano una dozzina di 
miliardi: continuando con 
quei 25 miliardi che servono 
per le < anticipazioni ai cor-
pi, istituti e stabilimentt per 
provvedere alle deficienze di 
cassa >, formula quantomeno 
oscura; per giungere a quel
le che possono definirsi scel-
te discutibili. 

La prima riguarda 1'acqui-
sto degli 800 carri armati te-
deschi Leopard. Se ne parla 
dal '57. quando fra Italia, 
Francia e Germania venne 
studiata I'opportunita di rea-
lizzare un carro armato in 
comune: non si riusci a tro-

Come awiene la selezione politica 
II bilancio della Difesa nel 1971: 
1661 miliardi, ma gli alti gradi 
militari chiedono di piu - Si spende 
troppo, perche si spende male 
Le discutibili scelte dei carri armati 
Leopard - Strategia di guerra 
mutata, dalFimpiego immediato 
di armi nucleari alia « risposta 
flessibile » - II prezzo 
pagato alia NATO 

le. Cos!, per cominciare. nel 
bilancio di quest'anno sono 
state stanziate alcune centi-
naia di milioni per acquista-
re mine. 

Da questi argomenti, di-
scende una delle cause rea-
li del costante aumento del
le spese militari: il ruolo su-
balterno delle forze armate 
italiane rispetto alle scelte del
la NATO E* noto. ad esempio. 
che la strategia della < rispo
sta flessibih;» viene conside-
rata inattuabile ancht* in di-
versi comandi della Allean-
za atlantica e che verra pro-
babilmente rivista nei prossi-
mi mesi: tuttavia le decisio-
ni prese al vertice de''a NATO 
vengono accettate senza di-
scutere. di autonomic nean-
che a parlame. figurarsi quin-
di se si pud tracciare una 
strategia italiana che tenga 
conto dei reali interessi di-
fensivi del paese. delle sue 
necessita e possibility. 

Accade. al comrario che da 
un lato il ministeio degli Este-
ri. sia pure timidamente. si 
mostra interessatu a un gra-
duale processo di dis.irmo ge-
nerale. alia convocaziont del
ta conferenza sulla sicurezza 
europea e. per quan'o nguar-
da il Medio Oriente. a un 
tentativo di mediazioni sulla 
base della risoluzione della 
ONU che prevede i: ntiro 
delle truppe israeliane dai ter-
ritori arabi occupati; e con-
temporaneamente daU'oppo-
sto versante. al mimsiero del
la Difesa. si accetiano scel
te « atlantiche > che prevedo-
no un maggiore impegno mi
litare 

Oppurv, per tornare alle ci-
fre, accade che all'insaputa 
del Parlamento. lo Stato Mag
giore decida di uniformarsi 

vare un accordo e l'ltalia de-
cise allora I'acquisto in Ame
rica di un certo numero di 
M60, da affiancare a; vetusti 
M47 (in entrambi i cast la ci
fra corrisponde all'anno « di 
nascita »). E' noto c6me an-
dd a finire: soltanto quando 
i primi carri M60 giunsero 
in Italia venne fuori che non 
erano state prese neanche le 
misure esatte, e quindi non 
potevano neppure esstre tra-
sportati sulle nostre ferrovie. 

Cosi si e giunti all'acqui-
sto degli 800 Leopard, per un 
preventivo di spesa d 170 mi
liardi. E questo m<rntre con 
toni ben piu drammatici — 
riguardo al deteriorfimento 
dei mezzi — veniva illustra-
ta la situazione della Man 
na. Tuttavia. in questo caso. 
e chiaro che non si tratta di 
una « svista >: a part- il per-
manere di un mconfessato 
dualismo. resta il fatto che net-
La strategia NATO il ruolo 
esclusivo di < gendirmt ^ del 
Mediterraneo e affidato alia 
VI floita; e. a quanto si di
ce. gli < alleati > non eradisco-
no affatto un eccessivo am-
modernamento della squadra 
navale italiana. 

Altra scelta discutibile, 
quella dei CAR. Da parecchio 
tempo, negli stessi ambienti 
militari, viene messa in di-
scussione Tultilita dei centri 
di addestramento reclure: e'e 
infatti chi sostiene che nei 
tre mesi di CAR e nei suc
cess ivi tre mesi al reggimen-
to di destinazione le reclu-
re npeterebbero in sostanza 
le identiche cose. Insom
nia tre mesi per buona par
te sprecati: e i CAR costa-
no salati. Ma. anche stavolta, 
non si pud certo parlare di 
c errore »: la funzione del CAR 
e infatti pressoche indispen-

sabile ai fini della « selezio
ne politica » delle reclute. pri-
mo passo per le discrimina-
zioni. 

Infatti, il giovane di leva 
arriva al centra contempora-
neamente alle « informazioni > 
raccolte dai carabinieri sul 
suo conto e sui genitori. Se 
sul modulo e'e scritto OS 
(orientato a sinistra) e faci
le prevedere che la recluta 
non verra impiegata neanche 
come dattilografo. Se invece 
le informazioni sono «buo-
ne > ma al soldato deve esse-
re affidato un incarico con 
appena qualche briciola di re-
sponsabilita, la pratica viene 
passata al SID, che provvede 
ad allargare le «informazio
ni > su tutta la parentela esi-
stente e anche sui congiunti 
defunti da parecchi anni. 

Si potrebbe, certo, continua-
re a lungo col bilancio della 
Difesa. Per esempio bisogne-
rebbe capire quanti miliardi 
versa ogni anno l'ltalia nelle 
casse della NATO: la cifra 
esatta e un mistero, e nel bi
lancio ci sono almeno tre vo-
ci che portano alio stesso in-
dirizzo atlantico. Ma cid che 
conta e il problema di fondo, 
quanto hanno sostenuto i par-
lanrentari comunisti affron-
tando appunto la questione 
della spesa militare: si spen
de troppo perche finora si & 
speso male. 

Qualcuno dovra pure ren-
dere conto di come sono sta
ti utilizzati questi 20 mila 
miliardi dal *49 a oggi. Pro-
prio quelli che parlano di 
«imminenre collasso > nello 
stesso momento in cui si an-
nuncia che alle forze armate 
andranno oltre 1600 miliardi, 
recitano una clamorcsa con-
fessione di incapacita, ammet-
tono responsabilita enormi. 
Chi ha la colpa di aver mes-
so in piedi questa struttura 
abnorme? 

Chi ha favorito la smisura-
ta proliferazione degli alti 
gradi — con relative preben-
de di lusso — cui fannu inve
ce riscontro gli stipendi men 
che mediocri della massa de
gli ufficiali e le * elemosi-
ne » che vengono elargite ai 
soldati? Chi ha voluto che lo 
apparato militare assumesse 
le caratteristiche di una mac-
china gigantesca. burocratica. 
asfittica, da climentare con 
massicci interventi finanziari 
che tuttavia non riescono a 
strappare neanche un Irevis-
simo miglioramento? 

Questi sono i nodi di fon
do della spesa militare. nodi 
essenzialmente politici. II 
punto e, quindi, di far si che 
il denaro pubblico venga uti-
lizzato in modo diverso. get-
tando le basi per una rifor-
ma della struttura militare. 
Ha un senso continuare a get-
tare montagne di quattrini in 
questa specie di pozzo senza 
fondo. senza riuscire a otte-
nere una maggiore funziona-
lira e soprattutto un miglio
ramento delle condizioni eco-
nomiche e assistenziali dei di-
pendenti? 
- Un facile parallelo si pud 
tracciare con la Sanita: per 
anni sono stati sperperati mi
liardi per tenere in vita i 
c carrozzoni > delle mutue, 
quando con gli stessi soldi 
si sarebbe facilmente creato 
un autentico servizio sanita-
rio nazionale. Le stesse scel
te si pongono adesso per le 
forze armate. per questo eser
cito micragnoso fino a I paros-
sismo nel contabilizzare gli 
0.14 grammi di pepe e i gram-
mi 5 di grana per il solda
to. e altrettanto spendaccio-
ne nell'assegnare tre auto a 
ogni generale di corpo d'ar-
mata. 

M. Del Bosco 

ALLA RADICE DI UNO SCANDALO NAZIONALE: 
DOPO TORINO E FIRENZE, INCHIESTA A PISA 

I manager del dnici 
Oscuri casi alPUniversita - II gioco dei milioni fra i baroni - La « sfortunata » 
vicenda del figlio delPonorevole Ermini -1 medici avevano diritto di scegliere 
i malati in corsia per operarli - II« ritocco » alle tariffe - Mai richieste di aule da 
questi cattedratici, ma sempre richieste di piu posti-letto - Che fa il rettore ? 

Dal noitro inviato 
PISA, magglo. 

L'Universita di Pisa non e 
un feudo, 6 un regno. Seduti 
intorno alia tavola rotonda ci 
sono i baroni clinici, potenti e 
aureolati dal nome prestigioso 
del celebre ateneo. Al centro 
del tavolo sta il rettore, re Ar-
td: il professor Faedo. Di se 
stesso questo scienziato — ma-
tematico di primo ordine a suo 
tempo — dice: «La scienza 
non mi interessa piu. io sono 
un manager >. 

Errore 
per difetto 

Quando, qualche mese fa. un 
giornalista andd a Pisa a met-
tere un po* il riflettore sulle 
oscure vicende dei clinici. gli 
capitd di dire molto meno di 
quanto poteva sullo scandalo 
di cui doveva occuparsi. I) 
giornalista — Scialoja dell'E-
spresso — guardd i conti cos! 
come li aveva fatti l'ammini-
strazione provinciale di sini
stra. I conti dicevano che in 
base ai dati dell'Universita le 
varie cliniche avevano « pro-
dotto > 71 milioni e 928 mila 
lire: in base ai dati dell'Ospe-
dale che e l'unico esattore ri-
conosciuto legalmente degli in-
troiti delle cliniche universita-
rie. gli introiti erano di 191 mi
lioni e 353 mila lire. Le cifre 
erano riferite al solo 1968. 

Giustamente come chiun-
que, il giornalista pensd che 
bastasse sottrarre i 71 milioni 
dai 191 e rotti per indicare la 
cifra deU'imbroglio: e non era 
poco. Perd sbagliava per di
fetto. Infatti i clinici pisani 
quei 191 milioni se li sono inta-
scati tutti e in piu hanno dato 
i 71 milioni all'Universita che 
poi li ha regolarmente divisi 
anche con loro. II sistema fu 
(ed e) semplice: si sono usati 
doppi bollettari e su alcune 
bollette. universitarie. si sono 
iscritti gli introiti che si vole-
vano poi dare all'Universita. 
su altre. ospedaliere. si sono 
iscritte le cifre che 1'Ospedale 

avrebbe rimborsato diretta-
mente ai clinici, scavalcando 
1'Universita. 

II lettore ha diritto a non 
capirci piu niente. Cerchiamo 
di spiegarci. 

In ogni ospedale ci sono quel
le palazzine cadenti. o rosee. a 
seconda dei casi, che si chia-
mano cliniche. Sono cliniche 
universitarie che vennero isti-
tuite addirittura nel 1924 al 
solo scopo di creare un am-
biente di insegnamento pratico 
per gli studenti di medicina: 
11 il professore avrebbe inse-
gnato, avrebbe anche curato 
alcuni < casi » piu interessan-
ti riproducendo la bella c Le-
zione di anatomia » di Rem
brandt. magari su corpi vivi 
invece che su cadaveri. Poi le 
cose si sono rovinate. 

I clinici hanno cominciato a 
fare i primari ospedalieri. si 
sono impossessati dei malati, 
hanno approflttato della crisi 
degli ospedali per trasformare 
le loro < aule > di studio in 
gremite corsie di malati pa-
ganti (in proprio o tramite le 
mutue) e si sono fatti il loro 
privato ospedale: letteralmen-
te il loro privato ospedale Ha 
scritto un clinico all'ammini-
strazione ospedaliera di Pisa 
(Santa Chiara): « Esprimo il 
desiderio di continuare a per-
cepire tutte le somme di spet-
tanza della mia Clinica. relati 
ve ai proventi dei paganti. per 
devolverle con criteri persona-
li a tutti i dipendenti della 
Clinica (direttore compreso) ». 
Lo ha scritto cosi. senza pe-
rifrasi. 

Uno pud dire: ma che male 
e'e? II clinico illustre opera 
ed e giusto che venga pagato. 
Gia: solo che il clinico illu
stre e un cattedratico. ha un 
titolo statale per insegnare e 
gli viene corrisposto uno sti-
pendio per questo. Invece lui 
usa delle attrezzature statali 
per fare i comodi suoi e ta-
tascare soldi, creandosi anche 
un saldissimo centro di potere 
personale. Abbiamo gia scritto, 
ma lo ripetiamo, che a Pisa il 
totale degli « stipendi * statali 
dei clinici e di settanta milioni 
all'anno (e naturalmente sono 
escluse le prestazioni profes

sional! private, carissime) ma 
la somma che quei sedici (16) 
clinici si sono ripartiti nel 1968 
solo per compartecipazione sui 
proventi dei paganti d stata di 
225 milioni. Commenta giu
stamente il compagno De Fe
lice nella relazione che ha 
svolto in qualita di rappresen-
tante nel Consiglio ospedaliero 
della amministrazione provin
ciale: < Mentre lo stipendio, 
che dovrebbe essere la voce 
principale del trattamento eco-
nomico di un clinico, da una 
entrata massima di 5 6 milioni 
all'anno, la compartecipazione 
per la sola attivita fatta nello 
Ospedale. da entrate annue an 
che di decine di milioni (na
turalmente il clinico ha poi 
anche un'attivita professiona-
le propria fuori dell'Ospe-
dale) > 

Eccoli qui 1 nostri « baroni ». 
i professor! che ti fanno aspet-
tare mesi per farti una visita 
e che ti accolgono nella loro 
clinica solo per farti c un fa-
vore >. 

Una storia 
emblematica 
Certo. ci sono anche gli sfor-

tunati. Per esempio il figlio 
dell'onorevole Ermini. gia mi
nistro (non rimpianto) della 
Pubblica Istruzione. La storia 
di questo cattedratico dell'ul-
tima ora e emblematica e si 
appaia a quella gia racenntata 
del c fortunato» genero di 
Dogliotti a Torino, ciod del 
professor Morino. Dunque il fi
glio di Ermini vuole la catte-
dra. La vuole a Pisa. D Ret
tore Faedo vuole aiutare gli 
amici e il suo grande amlco 

. Rumor gli raccomanda con ca-
lore questo giovanetto (meno 
di 40 anni che per l'ltalia rae-
dica d un record di adolescen-
za). Cattedre libere perd non 
ce ne sono: come fare? Sem
plice: si sdoppia la cattedra 
di Patolngia chirurgica crean 
do una patologia « speciale ». 
A Patologia chirurgica e'e un 
« aiuto » che tiene tutto il pe
so (e non gli onori) dell'inca-

rico da ben 30 anni: il profes
sor Di Molfetta. Per farlo sta
re zitto gli danno una cattedra 
di Anatomia chirurgica (in 
pratica le operazioni sui cada
veri). 

Ora il giovane Ermini ha la 
sua cattedra, ma con 1'incon-
veniente che non pud farla 
nemmeno vedere ai flgli e alia 
moglie alia domenica: perche 
non ha nemmeno una stanza. 
nemmeno un lettino su cui 
operare. nemmeno un malato. 
Mi dicono: < A volte fa pena, 
gira come un disperato e ci 
guarda operare con invidia >. 

A Pisa esisteva una vecchia 
convenzione fra Ospedale e 
Universita datata al 1952 (e 
ancora non disdettata. anche 
se sembra incredibile) Ci oc-
cuperemo a parte dei vantag-
gi economic! illegali che quel
la convenzione sanciva. Basti 
per ora dire che fra le varie 
clausole e'era anche quella 
che consentiva (e consente) a 
un clinico di < scegliersi » i 
malati. Si cita il caso di un 
chirurgo ch'era un vero casti-
go di dio, pid micidiale di una 
tegnla in testa: siccome nes-
suno voleva farsi operare da 
lui. lui ogni tanto andava in 
corsia e diceva: « Questo e un 
caso interessante. lo opero do-
mani mattina ». II malato im-
pallidiva. 

Dopo la circolare ministe-
riale del 1964 che poneva dei 
limiti alio strapotere e ai su-
perguadagni dei clinici ricor-
dando che a incassare 1 soldi 
deve essere sempre I'Ospeda-
le. che poi versa la quota spet-
tante all'Universita la quale 
infine decide come usare le 
somme, dopo quella circolare 
anche a Pisa decisero di cam-
biare qualcosa: era tempo. 
Intorno al tavolo tondo di re 
Arid si riunirono i clinici e 
sapete cosa fecero? Decisero 
che con 1'inflazione strisciante 
i tariffari erano svalutati. an-
davano « ritoccati ». II risul-
tato fu questo: fino allora. con 
le vecchie tariffe. le prestazio
ni a paganti in proprio rag* 
giungevano la cifra media di 
13 milioni: dopo le modifiche. 
nel 1965. c'd un bel salto in 
avanti e la cifra per quelle 

prestazioni si decuplica: 113 
milioni. 

I clinici dicono di essere 
« primari > e quindi pretendo-
no di avere lo stesso tratta
mento dei primari ospedalieri 
sotto tutti i punti di vista Ma 
mentono e sanno bene di men-
tire. Infatti I'equiparazione a 
primario d puramente funzio-
nale e non pud nguardare in 
nessun caso il trattamento e-
conomico del cattedratico che 
d regolato dalle rigide leggi 
dei dipendenti dello Stato. Ve 
lo immaginate un impiegato 
delle Poste che a tempo lihero, 
invece di fare collezinne di 
francobolli. si vende i franco-
brilli e spedisce e bnlla lette-
re? Ebbene questo fanno i no
stri clinici. 

Preziosa 
relazione 

Dice nella sua preziosa (la 
citeremo ancora spesso) rela
zione il compagno De Felice: 
« Si spiegann ensi i fenomeni 
pid volte denunciati di inat-
tivita didattica dei prnfpssori 
universitan di Medicina che. 
evidentemente. trovann f)id 
redditizia la lorn attivita di 
c primari > con grave preum 
dizio per il funzionamento del
le Facolta. Del resto e assai 
raro trnvare un chnicn chi- si 
lamenti perche non ha I'aula 
dove insegnare. Sono invece 
all'ordine del ginrno le richie
ste di stanziamenti per nuovi 
letti ». 

E che cosa fa il rettore? Pi
sa e una grande Universita e 
percid non ci sembra che deb-
ba essere trattata come una 
industria di cervelli. < all'in-
grasso ». come un allevamento 
di polli in battena (e i pro 
grammi dettati dall'IBM. som
ma ispiratrice del rettore Fae
do. a questo puntann) A gui-
dare questa < perla > det no
stri atenei occorre qualcosa di 
meglio. soprattutto qualcuno 
che badi meno agli affari e 
pid alia cultura. 

io Baduel Ug< 
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