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IL RUOLO DELLE PARTECIPAZIONI STATALI PER UN NUOVO SVILUPPO ECONOMICO DEL PAESE 

Amendola: contemiti e modi 
di una riorganizzazione 
delle imprese pubbliche 

I rilevanti investimenti pubblici realizzati senza modificare il tipo di espansione gia in atto - 1 co-
munisti rivendicano sulle aziende di stato un pluralismo di controlli che va dal Pariamento ai sin-
dacati, alie Regioni ed ai comuni - Nuovi rapporti tra imprese pubbliche e organizzazioni sindacali 
impostati nei rispetto assolufo dello statuto dei lavoratori - Le condizioni di una ripresa economica 

II compagno Giorgio Amen
dola. aprendo II convegno del 
CESPE, ha anzitutto motiva
te la scelta del tema: «Im 
prese pubbliche e program-
mazione democratica » con la 
esigenza dl sottoporre ad ana-
llsi II sistema di capitale 
monopollstico dl Stato che 
e fattore caratterlzzante del 
capitalismo ltallano Questa 
analisi potra facilitarc fra le 
forze di sinistra un accordo 
sul tipo dl sviluppo alterna 
tivo. sulle modifiche da ap 
portare al processo di accu 
mulazione per assicurare le 
condizioni dl una ripresa e 
di uno sviluppo dell'econo-
mia itallana 

Un serlo approcclo a que
sta materia implica anzitut 
to una preclsazione teorica: 
non e vero che 11 sistema 
del capitalismo monopollstico 
di Stato interessi 1 comunl-
stl In quanto 11 suo ulterio-
re sviluppo significherebbe 
superamento del capitalismo 
e avvlamento al soclalismo 
In realta con le Imprese pub 
bliche a partecipazlone stata-
le restiamo nell'ambito del si 
sterna capitalistico. esse sono 
un elemento del sistema del 
capitale monopollstico di Sta 
to in cui si rluniscono la 
potenza del monopoll e quel-
la dello Stato. In un mecca-
nismo unico destinnto a sal 
vaguardare 11 massimo del 
profitto della borshesia mo 
nopolistica ed imperialistica 

II formarsi di questo mec-
canlsmo unico monopoli-Sta-
to risponde al carattere del 
capitalismo nel perlodo della 
sua crisi generale quando. per 
assicurare la formazione e la 
raccolta del plusvalore e ne-
cessario l'intervento dello Sta
to che garantisca determina
te condizioni alia continuity 
del processo di rlproduzione 
allargata. sgravando Plmpre-
sa capitalistic da rerti com-
piti e pesi, assumendosi cer-
te responsabilita nell'intento 
dl contenere la rlduzione del 
saggio del profitto e dl sti-
molare un flusso contlnuo 
di investimenti prlvatl 

Tuttavia — ha notato A-
mendola — 11 capitalismo dl 
Stato. pur costltuendo la ca-
tegoria domlnante del siste 
ma. non ne assorbe tutte le 
strutture: lascia ad esse pos
sibility dl autonomo svilup 
po. D'altro canto, se 11 capi
talismo monopollstico dl Sta 
to non rappresenta una for
ma di transizione al soclali
smo. esso costituisce perd un 
fattore dl aggravamento di 
tutte le contraddizinni di clas-
se. Infatti. 11 carattere sem-
pre piu sociale dello svilup-
po delle forze produttive e 
del processo di produzione e 
dl consumo, la lntesrrazione 
sociale di consumi una volta 
consideratl prlvatl rendono la 
appropriazlone privata e l'utl 
lizzazione capitalistica del 
plusvalore sempre piu in con 
traddizione con le eslgenze 
general! del paese. L'e?tender 
si dell'intervento economico 
dello Stato accentua lo scon 
tro sociale e politico all'inter-
no dello Stato stesso 

H sistema del capitalismo 
monopolistico di Stato tende 
ad assicurare al capitale un 
saggio di profitto determlna 
to. necessario alia sua ripro-
duzlone. e percio tende ad 
operare sul consumi e sulla 
domanda manovrando vari 
strumentl diretti ed Indirettl 
Fra gll strumentl diretti van-
no allargandosi le forme dl 
proprieta statale del m»7zi 
di produzione. Questa forma 
di proprieta. qualora lo si 
voglia. permette d'intervenire 
nel processo produttivo. di 
rompere la rigida loeica capi 
talistica del profitto. di utl 
lizzare in modo diverso le 
risorse, di agire In conforml 
ta con le eslgenze eenerall 
E questo intervento diretto 
dello Stato. se e la condizia 
ne perche 11 sistema capita 
listico continui a funzlonare 
nel suo insieme. nello stesso 
tempo off re alia classe ope 
raia un terreno nuovo dl lot
ta per migliori condizioni dl 
vita e di lavoro Questa ere 
gcente connessione fra canl 
tale monopolistico e Stato. 
tra economia e politica r e n 
de piu esplicita e diretta la 
esigenza di uni domorratirza 
zione dello Stato. dl una pre 
senza e partecipazione dei la 
voratori su questo nuovo ter 
reno per promuovere una po 
litica di programmazione de 
mocratica. che nnn p program 
mazione sociallsta ma chp 
pud permettere di raseiunsre 
re determinati ob:ettivi socla 
li. 

A questo punio il compa 
gno Amendola e passato a 
delineare il posto che le im 
prese pubbliche ocrupano in 
concreto neH'econom:a italia 
na — tema affrontato in dPt 
taglio dalla re!aziont» dpi com 
pagno Peggio - Con un fai 
turato di 7 000 miliardi nel 
1971, con una psportazione per 
circa 1000 miliardi con una 

occupazione dl circa SO0 000 ad 
dettl (che diventano oltre 700 
mila se vt st aegiunsono co 
me e giusto. queili della Mnn 
tedison e della SmaVneosat. 
con un totale di imestimpn 
tl fissl lordi che hanno rag 
giunto nel 1971 il 47"o del-
l'lnsieme degli Investimenti 
Industrial! In Italia, queste 

Imprese occupano un posto 
determlnante. 

L'oratore ha qulndl evoca-
to la genesl e 1'evoluzlone 
dell'intervento statale In eco
nomia dalla fine dell'800 al 
secondo dopoguerra. notando 
come ognl balzo In avantl del 
sistema delle partecipazioni 
statall e corrlsposto ad un 
momento dl crisi e dl forte 
svolta politica Nel ventennio 
195070 che e quello In cul 
si e determlnato l'assetto an 
cora oggi operante del sistema 
delle partecipazioni statall. 
quest'ultimo ha conosciuto 
un crescente dlnamismo 
Quattro sono statl gll stru
mentl di questa espansione: 
In primo luogo. Pautopropul-
sione. la capaclta di trovare 
nuovi campl di azione (gll 
exempt piu notevoll sono la 
creazione dl una slderurgla 
moderna. la creazione di nuo-
ve fontl dl energla); In se
condo luogo, la nazlonalizza 
zlone dell'lndustrla elettrlca 
nei rispetti della quale, mal-
grado i gross! error! del man-
teni mento delle societa ex elet-
triche e degli Indennizzi con-
cessl senza controllo sulla de 
stinazione. II giudizlo del co-
munisti resta favorevole; In 
terzo luogo. 1'accresclmento 
della zona controllata. attra-
verso l'acqulsizione contratta-
ta di pacchetti di maggioran 
za el imprese private, traml 
te il quale e stato Instaura-
to 11 controllo pubbllco su va-
stl settori economicl (ad esem-
plo: la Irizzazione del tele-
fonl). Queste operazionl pos-

sono essere considerate entro 
certl limltl dl utillta pub 
bllca ma e da lamentare che 
si sono In tal modo immo 
blllzzatl fortl capltall sot-
traendolt a Investimenti pro-
duttlvi nuovi. D'altro canto. 
I capital! prlvatl. rest dlspo-
niblll da queste operazionl. 
sono flnltl all'estero o Impie-
gatl nella speculazione. sopra-
tutto Immoblliare. Infine, e'e 
stato lo strumento del salva-
taggio dl imprese dlssestate. 

A proposito dl quest'ulti
mo aspetto. Amendola ha no
tato che mentre va conside
rate positiva 1'espanslone do-
vuta alia Inizlativa autopro-
pulslva. non -si pud appro-
vare la contlnuazlone della 
pratlca del salvataggl Tali 
salvataggl rlguardano spesso 
fabbriche Improvvlsate per 
motlvi speculativl. che hanno 
goduto dl Incentlvl e sovven-
zioni e sono finite alio sbara-
glio per incapacity dei padro
ni o per assenza di qualsia-
sl prospettiva dl stabile do
manda E' comprensiblle che 
I lavoratori colpltl dal llcen-
zlamento chledano l'interven
to dello Stato. la Irizzazione. 
l'intervento della C1EPI Ma 
occorre rlcordarsl che la bat-
taglia per roccupazlone non 
pu6 essere condotta effica-
cemente se resta una batta-
glia difensiva, caso per caso. 
e non diventa lotta unitaria 
degli operai occupatl. dei la
voratori mlnacciati di llcenzia-
mento e del disoccupati per 
un nuovo indirlzzo dl svilup
po deU'economia. 

La vicenda della Montedison 
II modo con cul si e pro-

ceduto negli ultlml annl non 
ha portato ad alcuna seria ri-
strutturazione perche e man-
cata la programmazione. cioe 
la formazione di una prospet
tiva certa di sviluppo At 
traverso la frammentazlone 
delle iniziative e la dlsper-
slone del mezzi non si assicu-
ra ne la certezza delPoccupa-
zione. ne uno sviluppo orga-
nico all'economia nel suo 
complesso Inoltre si e arrl-
vatl ad Impegnare direttamen 
te. In operazionl dl salvatag-
gio. istituti pubblici di credl-
to industriale a medio term! 
ne. come PIMI e la Medio
banca. che vengono cosl espo-
stl al pericolo di non poter 
assolvere i loro compiti isti 
tuzionall 

Esemplare e grave e. In pro 
posito. la vicenda della Mon 
tedison. Con la fusione fra 
la Mnntecatini e la Edison 
nel 1966 e venuta ad accu 
mularsi una serie dl error! 
imprenditoriali. di operazionl 
sbagliate. di pericolosi immo 
bilizzi. Nel 1968 PENI e sta
to spinto dal governo ad ac-
quistare un pacchetto dl azio-
ni Ora al pacchetto aziona-
rio in mano alle Imprese pub 
bliche si vorrebbe opporre. 
In posizione dl flttizia pari-
ta. un pacchetto che st vuol 
considerare privato anche se 
esso e composto In parte da 
azionl control late da un 1st! 
tuto pubbllco di credito In 
realta il pacchetto in mano 
ad aziomsti privati si riduce al 
6.4% E' lecito chledersi- che 
cosa perdono in questa ope 
razlone le imprese pubbliche? 
Chi si vuole salvare? Questa 

operazione rappresenta un 
passo ulterlore in avanti nella 
politica dei salvataggl: ora si 
socializzano le perdite, ma si 
pretende di mantenere tl 
controllo prlvatlstlco delle so
cleta. Prima si chiede Paiuto 
dello Stato per evitare la ban-
carotta. pol si Inlzia la cam-
pagna contro la statalizzazio-
ne in nome del capitale pri
vato e dei piccolt azlonistl. 

Ma accanto a questl inter-
ventl degli istituti di credito 
industriale. ve n'e un altro 
non meno critlcabile: l'as-
sunzione di Impegni. da par
te degli stessl Istituti. in im
prese private spesso diretta 
mente concorrentl con quelle 
pubbliche. Si vuole dunque 
che lo Stato dia II denaro 
per la riorganizzazione e ri-
strutturazione di aziende in 
crisi e poi lasci le cose come 
stavano prima, senza mante
nere un controllo? 

L/estens!one del sistema del
le partecipazioni statall — ha 
proseguito Amendola — ha 
portato ad un profondo mu 
tamento nella costeljazione 
dei grandi gruppi capitalist!-
ci Italian!, molt! del quail 
mantengono antiche sigle che 
coprono per6 situazlonl rea-
1! molto diverse. Nel pano
rama del capitalismo italiano 
rcstano alcune societa multi-
nazionali che possono mano 
vrare al di fuori del con 
trollo dello Stato: 1'IFI FIAT. 
la Pirelli, la Olivetti, o che 
possono favor! re la penetra-
zione del capitale straniero 
La necessita di controllare la 
loro attivita in Italia resta 
uno dei piii gra=»si problemi 
della situazione italiana 

Gli investimenti dell'IRI 
Grande e II potere rappre 

sentalo dalle imprese pubbli 
che Bast! osservare 11 volu 
me dei «orc investimenti nel 
recente lassaU (1'IRI ha pra 
gram mi per circa 10 000 mi 
hard) per II quadriennio 1972-
*75» Ma que.sti investimenti 
sono st?.ti realizzati nell'am 
bito della linea fissata dal ti 
po di espansione gia in atto. 
senza modificarne I'indirizzo 
Cosl. 1a progressi\a prevalen 
za degli investimenti pubbli 
ci non ha portato ad una 
modifica del rapporto Nord 
Sud e ad una snluzione del 
problems mendionale. 

II tolaie degli mxestimenli 
IRI nel Mezzogiomo e stato 
di circa 5 500 miliardi, cioe 
circa un terzo. ma al di la de: 
I'aspetto quantitativo ha pe 
sato rindiiizzo. l"as?enza dl un 
lesrame original? tra in%esti 
menti neirindastrla dl base 
e incrempnto di medie e oic 
cole imprese e I1 collegamen 
lo con le tra^formazioni tec 
nologi"he delle tampagne. lo 
sviluppo delle Industrie di 
trasformazione del prodottl 
agncoii E di ur tale errore 
radicate non devono essere 
tantc incolpati i dineenti del 
le Imprese pubbliche quanto 
I responsabili politu-t 

Naturalmente non si pud 
Ignorart lo stato di fattc che 
si e detprrrinalo con la con 
centrazione industriale nel 
Nord; e ben chiaro che gll 
Implant' settentrionali esigo 
no fortl Investimenti per la 
ristnnturazinoe e tl rinnova 
mento tecnologlco se si vuol 
reggere alia competizione in 
ternazionale PerclA bisogna 
onentarp g"i invcstimpnti nel 
Mezzogiorno verso obiettivi 
nuovi. In legame con la tra 
sformazione agraria e con la 

creazione dl nuove Industrie 
cornsDondenti alle esigenze di 
sviluppc scientifico e tecnoio-
gico deU'economia 

A ouesto punto della sua 
esposizione. U compagno 
Amer.riol? ha affrontato la 
questiont decisiva che sta di 
fronte al convegno. tontenu-
tl e modi della necessaria 
riorganizzazione delle parteci
pazioni statall Essa e chia-
mata a sanare una situazio 
ne glunta al Iimite della cri
si e deve. percio. essere una 
riorganizzazione che faccia 
oerno nel quadro di una pro 
grammazione democratica. 
sulla allearua delle imprese 
pubbliche e delle p:cco!e e 
medie imprese, un'aileanza 
fondata sulla attuazione di ri 
forme di struttura e sulla par 
tecipazione con.capevoie della 
massa dei lavoratori Ma qua
il devono essere gll indinzzi 
concref della rlorgan'zzazio 
ne ' I-a nspusta a questo in 
terrogatlvo non e univoca 
nemmeno In seno al movi 
mento uperalo Amendola si 
pronuncia per uno schema or 
ganizzativo delle partecipazio
ni statali chp non costituisca 
un «quadro fissoa Rlfiutato 
un crescente gigantismo del 
le imprese pubbliche in quan 
to per ogni tipo di attivita 
e'e una grandezza ottimale 
che non pud essere forzata. 
il principio da affermare e 
clie le partecipazioni statali 
debbono essere Inquadrate in 
enti di gestione Percid «oste 
niamo che la presenza pub 
blica determlnante nella Mon 
tedison debba tradursl non 
in ura incorporazione nel 
I'ENI. che dlventerebbe Ingo-
vernahtle, ma nella creazione 
di un apposito ente di ge
stione, sgravando gli istituti 

dl credito da compiti dl ge
stione Industriale che non so
no dl loro competenza. 

II problenia aella riorganiz
zazione e un problema poli
tico. ed e sop'attutto un pro
blema dl democrazla. Non 
crediamo che lo schema con-
sueto del ministero che con-
trolla gil entl. del Pariamen
to che controlla 11 ministero 
sia valido. Di fatto il Paiia 
mento non e stato mal In 
grado di svolgere alcun se
rlo controllo. E' da prevedere 
una plurality dl controlli eser-
citati su plani diversi che non 
limitino la necessaria autono 
mia imprenditoriale. con le 
sue responsabllita e 1 suoi 
rischi, ma la inquadrino nei 
grandi indirizzi fissatl dal 
Pariamento In concorso con 
le Region!. Se, ad esemplo, 
nel quadro di una politica dl 
sviluppo del Mezzogiorno vie-
ne fissato l'obiettlvo della co-
struzione di determinati im-
pianti la responsabilita della 
loro costruzione deve essere 
Iasclata alia valutazlone tecni-
ca dell'lmpresa 

Amendola ha. a questo pun-
to. rilevato che 11 frequente 
ricorso al metodo di affida-
re a imprese pubbliche Pese-
cuzlone dl attivita che spet-
tano direttamente al Comu
ni, alle Province, alle Regio
ni. alio Stato, e espressione 
della crisi della amministra-
zione *tata!e e la soluzione 
non puo che essere la ri for
ma di tale amministrazione 
alio scopo dl sveltirla e ren-
derla moderna, di ottenere 11 
piu largo passaggio dl funzlo-
ni, dl personale e dl mezzi 
alle Region). 

II pluralismo dl controlli a 
cul 1 comunisti si riferisco-
no Implica un Pariamento 
che indichi le Hnee generali 
de! programmi pluriennail e 
ne controlli la esecuzione. un 
ministero che coordinl Patti-
vlta degli entl e poi, intor-
no ai gruppi dlrlgentl degli 
enti, una rete di controlli sin

dacali, regionall e comunali. 
Di speciale significato e il 
rapporto fra imprese pubbli
che e slndacatl. Perche non 
confrontare 1 programmi dl 
investimenti con I sindacati? 
Nessuno chiede alle direzionl 
delle imprese pubbliche una 
aprioristica remissivita dl 
fronte alle richieste operaie 
Ciascuno faccia la sua parte. 
C16 che e essenziale e che I 
rapporti tra le imprese pub 
bliche e i sindacati siano so-
lidamente impostati nel ri
spetto assoluto dello statuto 
dei lavoratori, nel riconosci-
mento degli organl rappresen-
tativi di fabbrica. nella volon-
ta dl un confronto perma-
nente 

Avviandosi alia concluslone, 
Amendola ha accennato alle 
condizioni dl una ripresa eco
nomica che non sia precaria 
e superficiale. Le forze de
mocratize dl sinistra concor-
dano sulla dlagnosl del carat
tere strutturale della crisi 
presente e sulla necessita di 
attuare una programmazione 
che sia democratica per gli 
obiettivi. per gli strumentl. 
per le forze lmpegnate nella 
sua realizzazione Compitodel 
la programmazione e dl af-
frontare innanzitutto i proble 
mi del Mezzogiorno e dell'oc-
cupazione: la trasformazione 
tecnico produttiva ed il rin 
novamento delPagricoltura: lo 
ammodernamento della indu 
stria e la sua espansione so 
pratutto nei nuovi settori di 
avanguardia; la riforma del 
la scuola e lo sviluppo della 
ncerca scientifica; la qualifi-
cazione ed II potenziamento 
dei servlzi sociali. in partico-
lare nel campo della salute, 
delle pensioni e dei traspor 
ti, la realizzazione di vast! 
programmi di edilizia pubbli 
ca convenzionata. 

Que-iK1 esigfiue si colloca 
no in una situazione resa piu 
grave dalla svolta a destra 
e dalla presenza dl una de 
stra reazionaria e fascista che 
preme per realizzare un con 
nubio con le forze modera 
te dell'attuale maggioranza 
Tutlo il sistein.i delie unpre 
se pubbliche pu6 svolgersi in 
senso positive se lo Stato e 
democratico e si rinnova in 
una crescente partecipazione 
po pol are Se lo Stato Invece 
si corrompe e degrada in sen 
so autoritario, il sistema fi-
nisce con il marcire e diven 
ta strumento di corruzione e 
di regresso Ora sono avver 
tibili sintomi di penetrazio 
ne fascista anche nel siste 
ma delle imprese pubbliche 
La crisi dello Stato e la con 
seguenza della crisi politica e 
del disfaci mento di una mag
gioranza che si e retta a lun-
go sulla base di un sottogo 
vemo corruttore, senza che 
dal confronto politico sia sor-
ta ancora una nuova maggio
ranza Questo richiamo alia 
crisi politica vuole stlmolare 
un confronto nel convegno In 
plena chiarezza di responsa
bllita. 

Bisogna — ha concluso 
Amendola — che le imprese 
pubbliche. riorganizzate e de 
mocraticamente controllate. 
dlventino strumento rcallzza 
tivo di una programmazione 
capace, attraverso le ri forme, 
dl assicurare un nuovo corso 
all'economia del paese. 

Una veduta della sala del palazzo del congress! dell'EUR mentre il compagno Amendola svolge la relazione inlrodulliva 

Pesenti: problemi del capitalismo monopolistico di Stato 
Nella prima parte della re

lazione vengono introdotte 
alcune precisazionl attorno al 
dibattito sull'argomento. « Se 
e vero che il capitalismo mo
nopolistico di Stato e la cate 
goria oggi donunante, che 
penetra in tutta lu struttura 
capitalistica e quindi permea 
ed informa di se tutte le al-
tre caratteristiche delPlrnpe-
rialismo — osserva Pesenti — 
cio non significa che essa le 
assorba. Cioe, anche se le 
condiziona non annulla le poa-
sibilita di un loro autonomo 
sviluppo... Cosl si deve segui-
re, per esempio, il processo 
di concentrazione del capita
le. lo sviluppo del capitale 
Jinanziario e le sue modifi-
cazioni, l'importanza cre
scente del capitale fittizio e 
dell'aspetto speculativo, Pazio-
ne della legge dello sviluppo 
disuguale, il processo di in 
ternazionahzzazione del capi
tale.. ». Lo stesso rapporto 
fra Stato e monopoli richie-
de precisazioni, perche si ab 
bia una visione articolata, 
non schematiea e meccanlcl-
stica. Dire che senza il capi-
falismo di Stato non e possl-
bile oggi la riproduzione ca
pitalistica nel suo insieme 
«non significa dire in modo 
generico che lo Stato opera 
nell'interesse dell'intero siste
ma capitalistico per salvare il 

sistema, quasi si volesse af
fermare un carattere idealisti-
co e razionale dello Stato... 
ma anzi significa affermare 
e dimostrare l'acuirsi delle 
contraddizionl», dalle quali 
provlene la ricerca dl pro\rve-
dimenti capaci di ridurre la 
asprezza del contrasti. 

«L*arresto del ciclo dl pro
duzione — osserva ancora Pe
senti — o una sua notevole 
rlduzione, ha conseguenze e-
conomiche molto piu gravl 
che per il passato. Nell'orga-
nizzazione dell'lmpresa la 
maggior parte del costi si 
trasforma in costi costantl e 
rigidi, per cul i costi di par-
tenza o iniziall ed 1 costi di 
chiusura diventano sempre 
piu elevati. In tale situazio
ne la continuity e la ripro
duzione allargata del proces
so di produzione esigerebbero 
armonia economica, ossia rap
porti proporzionali di svilup
po, una domanda costante e 
crescente. Tutto cid non 6 
oossibile nel rapporti di pro
duzione capitalistic!» Avvie-
ne anzi il contrario, ed e allo-
ra lo Stato che «tende a pre-
sentarsi sempre piu come il 
capitalista collet tivo ideale. 
garante della riproduzione ca
pitalistica nel suo insieme. 
della conservazione del rap 
portl sociall capitalistic!; il 
che non esclude poi anche che 

sia distributore di partlcolarl 
beneficl ai gruppi capitalisti-
ci dominanti». 

Nella tematica dell'inter-
vento dello Stato piu recente 
si intrecciano due strumentl 
concettuali. la politica dei red-
diti ed i modem di sviluppo, 
strumentl cui si rila spes
so anche l'Ideologia di gruppi 
di sinistra. In ultima analisi 
si tende ad « agire non piu so
lo sul consumo, aspetto fina
le del circuito economico, ma 
anche piii direttamente sul 
processo di distribuzione ca
pitalistico... II massimo dl 
aspetto progressii'o a cui pu6 
giungere tale ideologia e che, 

assieme aU'estensione dei con
sumi sociali. si elitninlno o 
almeno si riducano le rendi-
te, le forme parassltarle di 
acquisizione e distribuzione 
del plusvalore, perche tutto 
vada al capitale produttivo». 
La relazione si sofferma. a que
sto punto. sui « modelll », ri-
levando la loro scarsa capa
city di dare una risposta al 
quadro di contraddizionl che 
abbiamo di fronte. 

Pone quind! 11 problema se 
Pimpresa diretta dallo Stato 
possa svolgere una funzione 
antimonopolistica. Ed osserva 
che «se astrattamente e ve
ro che il possesso dei mezzi 
di produzione da parte dello 
Stato permette una scelta di 

Investimenti che pu6 essere 
fatta in base a criteri di inte. 
resse delle masse popolarl e 
di uno sviluppo economico 
programmato e diverso da 
quello spontuneo del capitali
smo, occorre vedere se la na-
tura stessa dell'impiesa pub-
bllca, iawrita nella struttura 
capitalistica, impedlsca per 
leggi oggettive di far ci6». Le 
tesi a questo proposito espri-
mono il variare dei rapporti 
di classe e l'ideologia dell'lm
presa pubblica subordlnata al
le leggi di mercato conduce 
a delinearne una funzione — 
come e avvenuto al convegno 
della DC a Perugia — che 
«riduce di fatto la funzione 
delle imprese pubbliche pro
duttive a canall di investl-
mento per azioni anticon-
giunturali di incremento dl in-
vestlmento e dl occupazione, 
a strumentl dl contrattazio-
ne per politiche di impresa 
settoriali e di programmazio
ne dl una societa pluralisti-
ca che non deve alterare i 
rapporti di forza attuall fra 
pubblico e privato ». 

L'impresa «e senza dubblo 
lstituzionalmente • una cellu-
la della societa capitalistica. 
inserita saldamente in un tes-
suto connettivo che la condi
ziona... E' evidente che non 
e possibile lsolare questa cel-
lula dal suo tessuto connet

tivo, non tenere conto dell'In-
sleme e quindi delle leggi dl 
Insieme del capitalismo, della 
fisiologia del processo socia
le di riproduzione del capita
lismo ». Per cui «e. chiaro 
che se l'impresa a capitale 
statale agisce secondo le nor-
me del sistema. si Integra 
pienamente in esso, non dlf-
ferisce molto dalle imprese 
private, non sorge contraddl-
zlone». II problema dunque 
«non e tecnico o economico 
ma politico», perche «se il 
impongono vincoli economl-
ci crescentl all'impresa pub
blica, che sorgono dalla sua 
natura e funzione politica e 
poi si negano ad essa con* 
tropartite e si pretende che 
essa segua le leggi del merca
to, Pimpresa pubblica si tro-
va in condizioni dl inferiorita 
economica... Ma se la direzio-
ne dello Stato e decisa e po
ne al gruppo dirigente Pirn-
presa pubblica una funzione 
chiaramente antimonopolisti
ca. di ristrutturazione e di ri
forma industriale e di svi
luppo economico... Pimpresa 
pubblica diventa in grado di 
espandersl per forza propria 
e garantire entro i limiti po-
sti la massima economicita di 
gestione ». L'ago della bilancia 
e quindi la lotta dl classe e 
la presa della classe operala 
sulla direzione dello Stato. 

Peggio: i fini dell'intervento statale 
La relazione di Eugenio 

Peggio, 85 pagine a stampa 
non si presta ad un rlassun-
to. Ne riferlremo percid le 
parti che affrontano la pro-
blematica centrale del con
vegno. ' l ' * 

Si mettono in evldenza an 
zitutto 1 grandi mutamenti 
nell'assetto Imprenditoriale 
a Sono letteralmente scompar-
se dalla scena nazionale al 
cune grandissime imprese pri
vate, veri e propri monopo
li, che ancora agil lnizl de
gli annl Sessanta apparivano 
assai potentl. Infatti, non esi 
stono piu la SADE. la Monte 
catinl, la Bombrini Parodi 
Delfino. La Montedison, la 
Snia Viscosa, la Carlo Erba, 
alcune aziende dei gruppi 
Piaggio e Innocentl, sono en-
trate a far parte delle im 
prese a partecipazione stata
le o gravltano nella loro 
area... In ultima analisi, fra 
i grandi gruppi privati soltan 
to la FIAT malgrado le diffi-
colta attraversate. ha dimo 
strato una forte capaclta 
espansiva ed e riuscita, an
che accentuando il suo carat 
tere multinazionale, a con-
servare una posizione dl pri
mo piano D. E' proseguito l'in
tervento di « salvataggio » 
(per 11 quale e stata crea 
ta anche la GEPI) mentre 
«oggi inten settori deU'eco
nomia nazionale che sono di 
particolare importanza per il 
futuro economico del paese ri-
sultano Interamente controlla 
ti da grandi gruppi econo
mic! stranieri » 

Ci6 non e avvenuto senza 
mutamenti qualitativi « In ef-
fetti, osserva Peggio, tutto 
lo sviluppo economico Italia 
no dl questo dopoguerra. ma 
in modo particolare quello de 
gli annl sessanta. appare do-
minato da una massiccia spe 
culazione fondiaria ed Immo 
biliare che ha consentito a 
gruppi assai ristrettl dl im 
prenditori di realizzare fortu 
ne colossali. Ebbene, queste 
attivita speculative hanno rap 

presentato un formldablle di-
sincentivo non soltanto agli in 
vestimenti industriall e alio 
sforzo di innovazione che era 
necessario al fine di garanti
re la continuity dello sviluppo, 
ma anche alia formazione dl 
imprendltori seri e capaci, 
fortemente Impegnatl nell'af-
frontare I complessl proble
mi che si presentano nelle so
cieta moderne e democrati-
che». 

A questa parte Introduttiva 
segue una analisi che prende 
in considerazione situazione e 
problemi del principall gruppi 
a capitale statale. Le quote 
di immobillzzazionl tecniche, 
occupazione, Investimenti. ri
cerca scientifica detenute da 
queste Imprese rispetto al to
tale deU'economia italiana at-
tribuiscono loro un ruolo fon-
damentale, che talvolta ne mo-
stra — come la limitata pre
senza nel Mezzogiorno, dove 
le partecipazioni statall han
no solo il 25 per cento della 
occupazione — anche i limi
ti storici. 

Di cid si ha piu esatta co-
gniztone esaminando come si 
e andato sviluppando il setto-
re pubblico deU'economia, at
traverso le operazionl com-
piute dall'IRI, la rapida asce-
sa dell' ENI. la nazionalizza-
zlone elettrica c le trasfor-
mazioni imprenditoriali ad es
sa connesse. la creazione dei 
nuovi enti EFIM ed EGAM 

Per quanto riguarda gli In
vestimenti, il drastico rldl-
mensionamento imposto nel 
corso della crisi economica 
1963 64 ha pesato su tutti gl! 

sviluppi successivl. Peggio os
serva che « non fu soltanto il 
risultato di una manovra di 
breve periodo, propriamente 
congiunturale. Al contrario. 
esso fu la conseguenza di una 
precisa scelta di politica eco
nomica E* bene ricordare 
che nel maggio 1964, il go-
vernatore della Banca d'lta-
lia. In occaslone dell'assem-
b!ea annuale dell'Istituto dl 

emlssione, andava sostenendo 
che le Imprese a partecipazio
ne statale dovevano incentra-
re 1 loro investimenti nei set
tori di carattere in/rastruttu-
rale, e in special modo dei 
trasporti e delle telecomuni-
cazioni e non nel settori in
dustrial! ». Questa scelta e 
stata corretta soltanto nell'an-
no 1970. 

L'esame del programmi po
ne ora in evldenza che il vo
lume dl iniziative rlguardante 
11 Mezzogiorno « anche se puo 
apparirc di per se soddisfa-
cente, messo a confronto con 
la realta delle regioni meri-
dionali, denuncia che 1 pro
grammi delle Imprese a par
tecipazione statale sono anco
ra inadeguati rispetto all'ob 
biettivo priorltario che la po
litica di sviluppo deve perse-
guire nel Mezzogiorno, Pob 
biettivo cioe dl un massic-
cio aumento della occupazio
ne nella industrial). Cid ri-
chiede nuove scelte d'insie-
me, e non dei singoll gruppi. 
che pongano In modo nuovo 
il problema della occupazione. 

In questo quadro si pone 
Pesigenza di una riorganizza
zione delle Partecipazioni sta
tali. Essa deve avvenire ba-
sandosi sul principio della re 

sponsabilita di gestione assun-
ta direttamente dal potere 
pubblico. a Noi rltenlamo ne
cessario — afferma Peggio 
— che tutte le partecipazio
ni, anche quelle di minoran-
za, siano affidate agli enti 
di gestione. Quanto alia vec-
chia questione del carattere 
settoriale o polisettoriale in-
tegrato degli enti di gestione, 
riteniamo sia necessario adot-
tare soluzionl non schema-
tiche. Ma non e ammissibi-
le che Pattuale situazione ca-
ratterizzata dal disordine e 
dal caos venga presentata co
me espressione dl scelte non 
schematiche ». Non occorrono 
enti omogenei di settore. Ed 
anche — aggiunge Peggio — 
oe lungi da noi Pidea di per-

segulre una artlficiosa ricosti-
tuzione di condizioni di con-
correnza tra le Imprese pub
bliche. Ne vogliamo in qual-
che modo incoraggiare un im-
piego delle , risorse disponibi-
li in imprese contraddittorie 
e dispersive. Ma riteniamo, 
che garantita agli entl di ge
stione una dlmensione ade-
guata, sia necessario, nel
l'ambito deila programmazio
ne economica, favorire una 
certa dialettica che sia di 
stimolo ad ognuno d! essl». 

La questione Montedison 
solleva i piu gravi ed urgen-
ti problemi di riordino: « Con 
la delibera del CIPE del 2 
dicembre 1972, 11 governo ha 
adottato una decisione sem-
plicemente assurda: ha deci-
so, cioe che da un lato 1 mag-
giori azionisti privati. con la 
loro partecipazione del 6,4 
per cento, e dall'altro PENI e 
PIRI, con la loro partecipa
zione del-19,6 per cento, de
vono Influire nella gestione 
del gruppo Montedison nella 
stessa identlca misura e de
vono quindi disporre degli 
stessl diritti e degli stessi 
poteri riguardo a tutto cio 
che si riferisce all'attivlta di 
questo grande gruppo... la co-
stituzione del sindacato 
di controllo Montedison pre-
suppone una rinuncia del tut
to gratuita da parte dello Sta
to ai diritti ed ai poteri che 
gli derivano in quanto princi-
pale azionista della Montedi
son ». La decisione ha un va-
lore anche piu generale di 
principio perche aeon la de
libera del CIPE del 2 dicem
bre si tende ad Instaurare 
una forma di partecipazioni 
azionarie, che pur essendo 
pubbliche. non dovrebbero sot-
tostare ad alcuna i^iida e ad 
alcun controllo specifico del 
govemo e del pariamento» 

Cio implica anche una ri
nuncia ad usare le parteci
pazioni statali come strumen
to per organizzare la pro
grammazione della economia. 

Infatti. « compito della pro-

Colajanni: le forme del controllo democratico 
II configurarsl dei gruppi 

a partecipazione statale co
me gruppi di potere ester-
n:. talvolta contrapposti al 
potere politico, e il punto dl 
partenza della relazione di 
Napoleone Colajanni. Siamo 
in presenza al fatto che «di-
vter.e determinante per Pin-
tera economia la volonta e 
la strategia di nstretti grup 
pi dirigenti. i qual; dovrebbe 
ro formalmente nentrare nel 
s:stema pubbllco. ma che in
vece sono di fatto autonomi J» 
e che «tendono di volta in 
voita a farsi strumento di 
gruppi politici o a servirsene. 
Londiz.onando In ogni caso 
la formazione della volonta 
politica al vertice dello Sta
to. I dirigenti del maggion 
entl sono praticamente dei 
mmistri iiresponsabili prepo 
sti a varie branche di attivi
ta economiche. uominl poli
tici. perche dal rapporto poli
tico traggono la fonte del 
proprio potere, ma posti al 
nparo dal controllo nelPam-
bito delle istituzioni, che e par
te sostanziale dell'ordinamen-
to democratico ». 

Un potere tecnocratlco. nei 
migliore dei casi. Ma tale che 
• non risparmia lo stesso ese-

cutivo. I cui poteri non rie 
scono ad essere esercitatl ef-
ficacemente. La mediazione 
tecnocratica avvlene spesso al 
di fuorl dello stesso govemo 

e persino al di fuori della 
direzione dei partiti di go
verno. per realizzarsi attruver 
so un complesso gioco di rap
porti personali e di correnti» 

La frattura si vede molto 
bene nella realta itaiiana. Si 
pud costatare che «non e 
vero che Pattivita degli enti 
di gestione abbia costante-
mente come riferimento gll 
interessi economici nazionali. 
Nel Mezzogiorno P:ndustria di 
stato ha effettuato degli in
vestimenti che non hanno e 
sercitato una funzione di 3-.1 
luppo. ma hanno nprodotto 
gli schemi dei gruppi mono
polistic!. L'mdustria di stato 
non si e mai posto il pro
blema di un rapporto con la 
piccola e media industna pri
vata, che e cosa ben diversa 
dalla costituzione di imprese 
di medie dimensioni. Lo svi
luppo dei settori tecnologica 
mente piu avanzati avv:ene 
nell'ambito di una forte di-
pendenza dalPestero, si veda 
II settore dell'energia nuclea-
re. e con uno sforzo dl ricer 
ca assolutamente inadeguato. 
La politica di programmazio 
ne e strettamente condiziona-
ta dal fatto che Pindustria 
di stato non eserclta neila 
direzione del processo di svi 
luppo deU'economia italiana 
11 peso che la sua incidenza 
consentlrebbe » 

La relazione passa qulndl In 

raosegna le fas: del dibattito 
politico-istituzionale, metten-
do in evidenza le contraddi
zionl — talvolta le enormita 
e le sciocchezze — che stan 
no dietro affermazioni ideo-
logiche ispirate fondamental 
mente dalla preoccupaz:one d; 
difendere determinati interes
si contingent!. Co'-ajanni rile-
va che quando vi e stata seel 
ta poiitica. con una coscienza 
dell'infcresse nazionale (ruo 
lo di. Mattei come dirigente 
deli'ENI). 1 risultati impren. 
d'.toriali sono stan positiv: 
L'impresa pubbhea ha biso 
gno di direzione e scelta po 
litica, non serve Paffermazio 
ne di una genenca «rilevan 
za pubblica della grande im 
presa» teorizzata anche da 
talunl dirigenti del PSI (G10-
htti), poiche Bsostenere che 
Pimpresa ha in ogni caso 
una incidenza sociale tale da 
superare la rilevanza del fat 
to della sua proprieta si
gnifica mettere lo Stato in 
posizione neutra nei confron 
ti dell'lmpresa che lo stesso 
stato ha creato. attribuendo 
le per giunta anche dei fini 
determinati». 

II persegui mento del mas 
slmo di economicita dipende 
anch'esso dalla scelta. «Ritcnia-
mo che il criterio dl economi
cita non possa essere definito 
In termini rigorosi. Esso ser-
ve ad esprimere tin concetto 

che e politico, e cioe che gli 
enti delPmdustria di Stato deb
bono essere gestiti con crite
ri privatistici. L'unico modo 
possibile per poter parlare 
in termini sienificativi di eco
nomicita e il riferimento al-
Pinteresse nazionale e quindi 
alia produttivita media nazio
nale^. Occorrono percio dei pia-
n: delle partecipazioni statali 
che siano all'altezza dei pro
blemi attuaii. e questo non 
si pud avere col prevalere 
delPaz-.endalismo attuale Quel 
che PItalia nchiede e una 
nuova imprenditoria pubblica 
dichiaratamente politica, lega-
ta a uno sviluppo della demo-
crazia. 

Occorre considerare gll en. 
tl di gestione articolazionj 
dello Stato. Perche «separati 
gli enti di gestione dallo Sta
to si cade in una contraddi-
zione insolubile. L'ente di ge
stione pud quindi essere cor 
rettamente definito come un 
ente che agisce per raggiun-
gere fini di carattere genera
le, di economicita per il fun-
zionamento dell'intera econo
mia nazionale. in modo opera 
tivo diverso da quello della 
amministrazione dello Stato », 
cioe con Pautonomia nelle fa-
si specifiche di attuazione di 
indirizzi stabilitl 

L'ultima parte della rela
zione «spene le Hnee di una 

grammazione democratica in-
tesa come azione slstemati-
ca per dare coerenza e inci-
si vita alle necessarie ri for
me di struttura — rileva Peg
gio — e quello di affronta-
re in via prioritaria i proble-

1 mi del Mezzogiorno, e della 
occupazione attraverso inve
stimenti massicci nelle se-
guentl direzionl: 1) la tra
sformazione tecnico • produt
tiva ed il rinnovamento del
Pagricoltura; 2) Pammoder-
namento dell'industria e la 
sua espansione soprattutto nei 
nuovi settori; 3) la qualifi-
cazione ed il potenziamento 
del servizl social!, in partico
lare nel campo della sanita 
e dei trasporti pubblici; 4) 
la realizzazione dl vast! pro

grammi di edilizia pubblica e 
convenzionata, per modificare 
radicalmente Pofferta di abl-
tazionl e la politica urbani-
stican. Per questo e neces
sario a mobilitare un vasto 
schieramento di forze sociali» 
e predisporre una seria ela-
borazione tecnlca del pro
grammi di intervento. Non oc
corrono, invece, nuove nazio-
nallzzazioni, mentre e neces
sario «far assolvere fino in 
fondo alle imprese pubbliche 
il ruolo positivo che esse pos
sono assolvere, grazle proprio 
alia estensione e alia forza 
che hanno raggiunto ». 

La programmazione. Insom
nia. deve comportare Pinstau-
razione di una efficace guida 
nei confrontl delle imprese 
pubbliche, che devono anche 
accentuare la loro azione in-
ternazionale. Ma, d'altro can
to, la programmazione deve 
offrire alle imprese private 
un punto di riferimento che 
consents loro di essere sane 
ed anche di svilupparsi, evt-
tando cosi la necessita di nuo
vi interventi di salvataggio. 
Tutto questo, peraltro, esige 
che la programmazione si ca-
ratterizzl in modo democra
tico, sia per gli obiettivi che 
persegue, sia per i modi con-
creti in cui diviene operante. 

riforma. E' necessario «che 
il Pariamento approvi i pro
grammi quinquennali di indi-
rizzo degli enti, elaborati • 
cura degli enti stessi, e con 
la consultazione delle Regioni 
e dei sindacati». 

Per quanto riguarda il con
trollo si «rifiuta un control
lo preventivo basato sulPau-
torizzaz:one... occorre un con
trollo fondato sulPinforma-
zione...» e percid che «sia 
sancita una iniziativa parl*-
mentare per Pacquisizione del
le informazioni „ e il relativo 
obbligo per gli enti di comu-
nicarle ». 

Alle Regioni non spettano 
poteri di decisione, I quali 
spettano al Pariamento. «Ma 
la Regione deve poter inter. 
venire nella fase di elabora-
zione del programma attraver
so la consultazione e deve 
avere il diritto di iniziativa 
per le proposte di modifica». 
I lavoratori, per parte loro, 
devono poter esprimersi di
rettamente nelPimprcsa con 
a una visione generale dell'im-
presa, della sua politica. del
la sua organizzazione ». Occor
re quindi un nuovo sistema 
di interventi politic! In mo
do che attorno alPattivita de
gli entl si sviluppi «la dialet
tica politica, in Pariamento, 
nelle Regioni. nelle conferen-
ze del lavoratori, nel »p~ 
porto con 1 sindacati*. 
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