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L'ultima giornata del convegno del CESPE e dell'Istituto Gramsci 

SERRATO C0NFR0NT0 SULLA POLITICA ECONOMICA 
Sono intervenuti nel dibattito 42 oratori tra i quali uomini politic!, dirigenti sindacali, lavoratori, economisti, tecnici - Consegnate alia presidenza numerose comunicazioni scritte 
I problemi dello sviluppo della democrazia nell'intervento di Ingrao - II ruolo dei sindacati sottolineato da Vignola, segretario delta CGIL - Le tesi di Petrilli - Le repliche dei relatori 

(Dalla prima paghia) 

nizzazloni, s trumenti , control-
li, programmi). 

L'elaborazione di un pro-
gramma economico delle si-
nistre deve essere portata a-
vanti con cura, evitando e-
quivocl e cercando di non su-
perare I contrasti soltanto 
con precari compromessi. E' 
meglio limitare l'accordo a 
pochi punti essenziali nel qua-
dro di una linea generale che 
restare nel vago. II fallimento 
del centro-sinistra si deve in 
gran parte agli equivoci che 
accompagnarono i suoi inizi. 
ciascuna delle parti contraen-
ti cercando di essere la piii 
furba. 

Una svolta democratica qua
le e imposta dalla situazione 
esige non furbizia ma chia-
rezza e sincerita. Purtroppo 
siamo maledettamente indie-
tro in un comune lavoro di 
elaborazione di un program-
ma economico alternativo 
che potrebbe essere tuttavia 
portato rapidamente a conclu 
sione se ci fosse la volonta 
politica necessaria. Vi sono 
gia alcuni punti fermi comu-
ni: cosclenza della gravity 
della crlsi. del suo carattere 
strut turale, della necessita di 
un nuovo indirizzo. di una 
programmazione democratica 
e delle riforme di s t rut tura . 
delle necessita di porre Mez
zogiorno. agricoltura e scuola 
come obiettivi prioritari di 
una politica di investimentl 
per giungere ad una piena 
occupazione. Se confrontiamo 
— ha notato l'oratore — le 
affermazioni fatte a Perugia 
da alcuni relatori ed econo
misti nei loro interventi al 
convegno (Lombardini. Sara-
ceno. Andreatta) con quelle 
contenute nelle nostre rela-
zioni, ritroviamo molti punti 
di convergenza. Ma cib non 

basta ancora. BLsogna scende-
re piii in profondlta. BLsogna 
continuare 11 confronto, in 
tut te le sedl, e prima di tut to 
con i compagni socialist! che 
sono. lo si comprendera. per 
i comuni rapport! di classe, 
l nostri interlocutor! privile-
giati. 

Forse e possibile oggi, do-
po questo convegno. che ha 
dimostrato quanto sla forte 
in uomini collocati diversa-
niente sullo scacchiere politi
co e parlamentare l'esigenza 
del confronto, organizzare un 
convegno di tutte le forze de
m o c r a t i z e per giungere ad 
una elaborazione di un pro-
gramma comune di sviluppo 
economico e di programma-
zione democratica per supe-
rare la crisi e avviare una 
trasformazione del paese La 
iniziativa potrebbe essere pre-
sa, per non assumere un im-
mediato carattere impegnati-
vo per I partiti . dai loro isti-
tuti di ricerca o da un gruppo 
di riviste. 

Siamo indletro. dl fronte 
alia urgenza dei tempi — ha 
esclamato a questo punto 11 
compagno Amendola, — e for
se mancato nel dibat t i to il 
semo dei pericoli che si van-
no addensando. e che non cl 
permettono di discutere tran 
quillamente. come se avessi-
mo a disposizione un tempo 
illimitato. Piu che leglttime 
sono le esigenze espresse da 
alcuni compagni. sulla neces
sita di salvaguardare 1'auto-
nomia delle region! e del co
muni di fronte ad una possi
bile estensione delle imprese 
pubbliche anche nel campo 
delle infrastrutture social!; 
nello stesso tempo bisogna 
vedere come utilizzare oggi in 
via straordinaria, at traverso 
particolari convenzioni. anche 
gli s trumenti offertl dalle im
prese pubbliche per costruire 
per fare subito. senza rinvio 

Le masse dei disoccupati 
Ci sono masse di disoccu

pati che cercano di lavorare, 
vi sono bisogni urgenti da 
soddisfare (case, scuole, ospe-
dali, t rasport i ) , c'e la difesa 
del suolo che chiede mlsure 
immediate e non dobbiamo. in 
alcun momento. facilitare il 
gioco del rinvio, l'accumula-
zione dei residui passivi che 
e la pratica dei governi e del
le amministrazioni statali di-
retti dalla DC. I bisogni in-
soddisfatti, la mancanza di 
occupazione alimentano il sa* 
crosanto malcontento. una 
collera che sale. Se questa 
collera non si trasforma in 
lotta organizzata e se cib non 
determina una soddlsfazione 
pronta dei bisogni, essa sara 
raccolta, utilizzata, manovra-
ta dalle forze di destra. II fa-
scismo avanza utilizzando il 
malcontento provocate dalla 
mancata soluzione dei proble
mi della societa. Lo sviluppo 
delle lotte operaie. lo sciopero 
generale di venerdl, indicano 
la volonta della classe operaia 
di determinare una svolta 
nella politica economica. Ma 
svolta economica signi'ica 
nello stesso tempo svolta po
litica. E" chiaro che per at-
tuare una politica di pro 
grammazione, contro tut te le 
resistenze dei ceti privilegiati 
e necessaria una volonta po
litica. una svolta democrati
ca o almeno una inversione 
di tendenza. 

II discorso economico ha 
un contenuto politico che non 
pub essere. per diplomazia. 
evitato. Si fanno molte criti 
che ai dirigenti delle impre
se pubbliche per non avere 
seguito un indirizzo nuovo. e 
per avere accettato una fun-
zione di supplenza al capitale 
privato. senza tentare seria-
mente d: rompere la logica 
della espansione monopolisti-
ca. Non vorrei — ha osserva-
to Amendola — che queste 

critiche, sulle quali conven-
gono facilmente anche econo
misti e sindacalisti democri-
stiani, coprissero le reali re-
sponsabilita di coloro che deb-
bono fare le scelte generali, 
fissare gli indirizzi generali. 
Le critiche che si muovono 
aH'indirizzo seguito dalle im
prese pubbliche e le richie-
ste di aprire vertenze pub
bliche non debbono sbagliare 
di indirizzo, poiche la respon-
sabilita prima risale, come 
ha affermato il professor Sa-
raceno, alle forze politiahe cui 
spetta di fissare gli indirizzi. 
Ma le forze politiche hanno 
un nome e un cognome, e 
neH'ultimo ventennio chi ha 
fissato gli indirizzi generali e 
le scelte di uomini che diri-
gono at tualmente le imprese 
pubbliche. sono stati i gover
ni diretti dalla DC. e n>gli an-
ni sessanta i governi di cen
tro-sinistra, In un intreccio 
sempre piii s tret to fra centri 
di governo e di sottogoverno 
e centri di potere economico. 

II professor Saraceno — ha 
aggiunto Amendola — ha ra-
gione quando ricorda che le 
scelte politiche di indirizzo 
programmatico non spettano 
alia direzione delle imprese 
pubbliche, le quali debbono 
avere una autonomia impren-
ditoriale solo nel campo del-
l'esecuzione dei programmi de-
cisi in sede politica Ma tutt i . 
o quasi tut t i i dirigenti delle 
imprese pubbliche fanno par
te della DC, e non pub sdop-
piarsi l'uomo in piii parti: 
quando e dirigente di impresa 
e quando e uomo di part i to (o 
meglio di cor rente) Posso al-
lora domandare a questi im-
portanti protagonist! della vi
ta economica del paese che 
cosa hanno fatto in sede DO-
litica. perche non dimentico 
che il professor Saraceno e 
uno dei dirigenti storici del
la DC 

La congiuntura generale 
Riferendosi alia congiuntura 

generale. mternazionale e in
terna e ai nsultat i dei coik> 
qui di Parigi. Amendola ha 
poi affermato che si deve es 
sere coscienti che tu t te le no
stre prospettive politiche ed 
economiche sono condizionate 
dalla fine delia guerra di ag 
gressione contro il Vietnam 
II rapporto economico e com-
merciale fra gli S:ati Uniti e 
la Comunita europea. ricorda 
to dal professor Lombardin:. 
sara sempre piii difficile per 
la tendenza amer.cana a ri 
solvere i problemi economici 
scaricandone il peso sui resto 
del mondo e sui paesi della 
Comunita La CEE e una real 
ta . ma e ancora una realta non 
democratica. che permette ai 
gruppi monopoiistici multina 
zionali di imporre la loro ar 
rogante volonta d: suprema 
zia e di intervenire nell'evo 
nom:a itahana per controller-
la e per accrescere la penetra 
zione del capitale straniero. 
E ' questa una differenza nuo-
va tra le imprese pubbliche e 
quelle private che possono. da 
un momento aH'aitro. essere 
controllate da sruppi stranie 
ri: da qui I'importanza della 
forma di propneta In questa 
situazione internazionale - ha 
aggiunto l'oratore — I proble
mi di nnnovamento e svilup
po dell'eoonomia italiana. per 
essere eomoetittva sui mer 
cat: europei e mondiah. di-
ventano sempre piii arrtu: e ur 
genti Inoltre l'affgravamen'o 
della crisi economica e poli 
t ira. I'aumento dei prezzi. il 
crescere della disoccunazione 
spingono alia trasformazione 
delVinflazione interna in svalu-
tazione Questo perlcolo ci so 
vrasta, dobbiamo averne co-
scicnza. cd csso ^ asgravato 
daH'imnasiz^onp a t t in le de«»li 
Utituti di credito e della Ban-
i t d ' l tal ia, nel credito indu-

s tna le a iungo termine Ora 
una svalutazione della lira 
rappresenierebbe un aggrava-
mento alteriore di tu tu gli 
element! di tensione economi
ca. politica e sociale 

Avviandos; alia conclusions 
il compagni* Amendola ha n a 
tato che la congiuntura inter
na vede ogn; g;orno di piii lo 
Stato degradarsi e corromper 
si in senso au tor i tano . E' un 
aspetto questo della crisi del 
capitale monopolist:ro di Sta 
to Ma non vorrei che — men 
tre d:scutiamo in ch? misura 
l'ir.tervento della classe ope 
raia nel nuovo terreno di lot 
ta offerto dal capitale mono 
poiistxo di S»ato. poss.i cam 
biare i! iejino al sistema. mo 
dificando non solo la politica 
dfllo Stato e la sua direzione 
ma anrhe lo stesso carattere 
del proresso produttivo. av-
viando cosi una trasformazio
ne democratica e socialists 
— il sezno po?sa mutare in 
vece in s?nso opposto. c:oe in 
senso autorit^rio e f-»scista 
Cib fac. literebbe ia formazio 
ne d: un nuovo hlocco fra 
imprese pubbl 'rhe e aninoi 
monooolisfci. farebbe rie'le 
imprese pubblich0 un nuovo 
strumento di nolittca corpo 
ra t :va e rafforzerebb-- il do 
min ;o del gninpi monooolisti-
ci e dellr stesso r io ' t a l e stra 
niero 

Nnn bisogna snttov-ihitare tl 
pericolo. per I'autonomia del 
nas»ro naese. raooresentato 
dslla oenetrazione del capita
le straniero e dal connubio 
fra 1P forze fasciste Interne e 
le forze deH'imnerialismo. 
Percib — ha roncluso Amen
dola — e essenziale, piii che 
mai. la mobilitazione delle 
masse e l'unita delle forze 
democratiche. per determina
re in t"mpo utile una svnlta 
emnomlca e politica demo
cratica. 

Gli interventi 
di ieri 

La seduta dl ierl matt ina e 
s ta ta aperta dall ' intervento dl 
VEZIO DE LUCIA (INU). il 
quale ha accentuato la cri-
tica alle partecipazioni sta
tali rilevando che « nate per 
assicurare la presenza dello 
Stato nei settori direttamen-
te produttivi. si sono vicever-
sa trasformate in una strut
tura di potere estranea ed an-
zi antiigonista rispetto alio 
stato democratico rappresen-
tato dagli organismi elettivi ». 

PAOLO FORCELLINI (Co 
mitato regionale veneto del 

PCI, ritiene necessarlo 11 con-
trollo sulle partecipazioni sta
tali a livello regionale. isti-
tuzionale e di massa. Nel Ve
neto il ruolo delle imprese 
pubbliche ha pesato negativa-
mente sull'occupazione (te.s-
sili), 1'ambiente (autostrade), 
l'assetto del terri torio (Ve-
nezia). 

ALFREDO BARBIERI (Al
fa Romeo), sottolinea il lega-
me fra strategie di impresa 
e politica della DC emerso 
dall'esperienza delle lotte con-
trattuali . Gli interessi del go
verno di centrodestra sono 
anteposti a quelli produttivi, 
si preferisce perdere la pro-
duzione per tentare di bat-
tere i lavoratori. I lavoratori 
dell'Alfa non badano quindi 
a « t r a r r e il masslmo van-
taggio» nell'azienda, guarda-
no fuori la fabbrica, al ruolo 
politico nazionale e interna-
zionale che l'impresa giuoca. 
E' partendo da questa con-
cezione che si discutono gli 
aspetti negativi del rapporto 
di lavoro e che si intende 
organizzare la conferenza di 
produzione dell'Alfa Romeo. 

GIUSEPPE VIGNOLA (se-
greteria CGIL) rileva che « i 
gruppi riominanti tendono og
gi a concentrare sempre piu 
!e attivita produttive indu-
striali e puntano suH'impresa 
agricola capitalistica per ri-
proporre su nuove basi il rap
porto tra profitto e rendita, 
dare un colpo agli attuali li-
velli di occupazione, ricosti-
tuire piii larghi margini di 
profitto e rendere piu s tret t i 
i vincoli di subordinazione in-
ternazionale della nostra eco-
nomia». E* questa linea che 
da la dimensione del grande 
rilievo dei problemi posti ai 
sindacati e che essi affron-
tano ponendo le partecipa
zioni statali «d i fronte alia 
precisa responsabilita di dare 
specifiche risposte sugli orien-
tamenti e le scelte di inter-
vento settoriale. territoriale. 
sociale ». 

SILVANO ANDRIANI (Co 
mitato regionale toscano del 
PCI) respinge la tesi della 
equivalenza fra impresa pub-
blica e privata. in quanto ten-
de ad annullare il ruolo spe 
cifico deH'impresa pubblica. 
Scelte subalterne al capitale 
monopolistico sono quelle fat
te finora e manifestatesi gia 
nel primo programma econo
mico quinquennale. II raffor-
zamento della rendita e dei 
ceti parassitari. che ora si de-
nuncia. si e avuto in quanto 
le scelte del primo program 
ma non intaccavano ma so 
stenevano gli interessi reddi-
tieri. II controllo e quindi un 
problema di coerenza delle 
scelte di sviluppo 

ROMANO PRODI (economi 
sta) denuncia le «leggine co
me sistema di governo» ed 
il fatto che l'occupazione di-
pendente e diminuita. a fa-
vore delle occupazioni-rifugio 
o «au tonome». Le imprese 
pubbliche avrebbero avuto un 
ruolo positivo negli anni Cin-
quanta, ma negativo successi-
vamente. perche «estrema-
mente deboli sui piano inter 
nazionale » Concorda che sul-
l'operato delle imprese pub
bliche manca un efficiente 
controllo e chiede « una nuo 
va prassi. che non si limiti 
al controllo Darlamentare » 

IGOR SOLOKOV (Lstituto 
di economia mondiale del 
TURS5) rileva che negli ul-
timi anni si sono verificate 
in tutti i paesi capitalistic! 
una serie di difficolta econo
miche psr alcuni versi nuo
ve Se vogliamo trovare un 
denommatore comune per es
se dovremmo parlare di una 
crisi seria della strategia di 
« adat tamento » condotta at
traverso il capitalismo mono-
oolistico di Sta to Negli anni 
Sessanta si e manifestata la 
capicita pratica di mobilita-
re !e risorse: agli inizi degli 
anni Settanta v ;ene alia luce 
il rovescio della medaglia. 
cloe le contraddizioni ed i 
limiti di questa strategia che 
entra in crisi nelle p r inc ipa l 
component i e direzionl. Non 
che siano esaurite le possi-
bilita di •« adat tamento n. ma 
sono in crisi le soluzioni det-
te tecnoloaiche e la coesione 
fra le forze imperialistirhe. 
Per questo si creano nuove 
possibilita per la lotta anti 
mononolistica. 

SERGIO VACC.V (lst i tuto 
Ligure di Ricerche) denuncia 
«la carenza di un disegno di-
rigistioo pro<irammatorio e la 
costante utilizzazione de'ilo 
Stato per potenziare alcuni 
arupp: politici» Cio ha por
tato a ad un nuovo modo di 
essere del potere economico 
pubbliro. ad una distorsione 

accentuata del potere politi
co verso avventure che non 
necessarlamente corrlspondo 
no al'e esigenze del capitale 
evoluto » Le « feudalita non 
coordinate » della DC e delle 
imprese oubbliche osteggiano 
11 controllo sia deU'efficienza 
che della applicazione di di
retti ve 

GIORGIO LA MALFA (PRI) 
afferma che le imprese pub
bliche non sono diverse da 
quelle private « d a un punto 
di vista capitalistic©». Condi-
vide la valutazlonc dl Amen
dola. circa la crlsi delle P.S.. 
ma ritiene che sia mancata 

un'analisl conseguente sull'orl-
glne della crlsi. Ritiene che 11 
Parlamento sia stato troppo 
largo nel fornire mezzi fl-
nanziari e dovrebbe chle-
dere, Invece, un magglor 
rispetto dei criterl dl red-
ditivita. E' contrarlo al ri-
ferimento alia «produt t iv i ta 
media nazionale», un concet
to che non trova speclficato, 
e distingue fra imprese dl ser-
vlzlo pubbllco (le quail posso
no perdere) ed Imprese a par-
teclpazlone statale (che devo-
no perseguire il masslmo pro
fitto). 

Spazi nuovi 
La nostra critica alia linea 

delle Partecipazioni statali — ha 
det to il compagno PIETRO IN
GRAO rispondendo a Giorgio 
La Malfa — non si limita alia 
denuncia di singole scelte sba-
gliate, ma concerne la colloca-
zione generale che 11 sistema 
delle Partecipazioni statali ha 
avuto nella costruzione dell'at-
tuale meccanismo di sviluppo, 
che si affida alia logica e al-
Tespansione del profitto mono
polistico e che e 11 primo re-
sponsabile anche dell'estenslo-
ne di quelle rendite di cul 
ierl il prof. Lombardini e an
che altri lamentavano il peso. 
Questa linea sbagliata delle 
Partecipazioni statali si e 
espressa In tu t ta una politica 
per cib che concerne la for-
mazione e lo sviluppo della 
forza lavoro, l'organizzazione 
del lavoro in fabbrica, la pro-
spettiva del Mezzogiorno, 11 
rapporto verso forze sociali 
come le masse contadine e la 
piccola e media Industria. Si 
e espressa. cioe, in quelle scel
te sociali che poi hanno por
tato a determinatl processi dl 
disoccupazione e di emigra-
zione. di estensione enorme 
dell 'area improduttiva, di di-
sgregazlone di interi terrl tori , 
che hanno costituito la base 
per svolte moderate e per spin-
te autoritarie e fasciste. 

Questa collocazione delle 
Partecipazioni statali nello 
scontro sociale e s t re t tamente 
collegata al ruolo che esse han
no svolto nella costruzione del 
t ipo di Sta to connesso al mec
canismo dl sviluppo In atto. 
Le Partecipazioni statali — ec-
co la novlta grande che oc-
corre cogllere — in realta non 
sono solo imprese, m a anche 
soggetti politici nuovi, che in-
tervengono nella vita genera
le dello Stato non solo per le 
decision! che le r iguardano di-
re t tamente , ma anche per 
grand! question! che riguarda
no la formazione dei govern!, 
la elezione del presidents del
la Repubbllca, la vita e la di-
slocazione del part i t i . Si e 
creato un nesso stret to t ra di 
esse e la Democrazia Cristia-
na, concepita come 11 parti to 
garante della continuity dello 
Sta to e detentore di un mo-
nopolio del potere, che via via 
si feudalizza at t raverso il gio
co delle correnti interne de-
mocristiane. 

Questo processo sociale e po
litico vede oggi 1'inasprirsi dl 
due contraddizioni. Per una 
parte emerge che questo pro
cesso provoca uno spreco dl 
risorse che pesa ormai su tut-
to lo sviluppo e spinge ad una 
frantumazione corporatlva che 
rende sempre piu difficile una 
sintesi politica riformatrice. 
Per un altro verso il ruolo po 
litico generale delle Parteci
pazioni statali risulta sempre 
piu clamoroso e rende sempre 
meno accettabile il privatismo 
che le Ispira. Si aprono cosl 
spazl nuovi per la lotta. a con-
dizione che rendiamo chiaro 
che tale lotta deve essere con-
giuntamente lotta per un nuo
vo tipo di sviluppo e per una 
riforma dello Stato Questo ca
ra t tere e connessione della lot
ta vanno sottolineati con for
za. dal momento che forze 
important! nella DC (e in par
te anche nel P S D sembrano 
puntare ad una fuoruscita dal
la crisi e dal governo at tuale 
medianle una pura sostituzio-
ne dl uomini e dl parti t i al 
governo. ricadendo nella illu-
sione dl poter utilizzare la 
vecchia « stanza dei bottonl ». 
Dobbiamo sottolineare nel dia 
logo con queste forze che una 
reale inversione di tendenza 
sta nella costruzione di movl-
mentl . di conquiste di potere. 

dl schleramentl politici unlta-
rl che permettano dl dare 
gambe e forza ad una politica 
nuova. Qui emerge il valore 
dl vertenze come quelle aper-
te dai sindacati metalmeccani-
cl come elemento di saldatu-
ra t ra Nord e Sud, fra occu-
patl e disoccupati, e dall'ag-
gregarsi at torno alle Reglonl 
dl movlmentl e schleramentl 
che diano nuove basl alia do-
manda pubblica ed aggreghi-
no lnsleme forze operaie. con
tadine, di ceti medl. Qui e 
l'lmporUinza perclo del legame 
con l'espanslone della demo
crazia, perche un slndacato bu-
rocratizzato dalla politica dei 
redditi , e Reglonl rldotte a 
lottare per elemosine munlci-

f>ali, e gruppi politici chiusl 
n un gluoco di vertlce por-

terebbero a togliere base e 
nerbo alia costruzione di uno 
schieramento nuovo, non con-
sentirebbero mediazioni efflca.-
ci, non darebbero spazlo al bi-
sogno dl partecipazione anche 
a quei gruppi di tecnici e di
rigenti che oggi comlnciano a 
sentire il llmite della politica 
seguita finora dalle Partecipa
zioni statali. 

L'ultimo intervento della m a t 
t inata e stato pronunciato da 
RUGGERO SPESSO (Ufficio 
Studi CGIL), il quale indivi-
dua nell 'attuale situazione due 
linee padronali; una orien-
ta ta a una spartizione fra 
grandi gruppi degli investi-
ment i di rilevanza mternazio
nale, a ir industr ial lsmo spin-
to. all 'agganciamento della pic
cola industria con alcune con
cession!; una seconda che 
punta al l 'arroccamento In un 
blocco europeo. parzialmente 
protezionista, mercanteggiatri-
ce di accordi di breve respiro 
col governo e di alleanze con 
i piccoli imprenditori attra
verso le agevolazioni. 

La risposta dej lavoratori a 
queste tendenze deve tendere 
all ' integrale mobilitazione del
le risorse del Paese, respin-
gendo le limitazioni e costrin-
zioni che ambedue contengo-
no. 

Nella seduta del pomerig-
gio e intervenuto, tra gli altri, 
il prof. GIUSEPPE PETRILLI. 
presidente dell ' IRI. Egli ha 
affermato innanzi tut to che un 
or ientamento dello sviluppo 
economico nazionale tendente 
a garant i re la sollecita soddi-
sfaazione dei bisogni colletti-
vi — dalla ricerca ai traspor
ti, dalla scuola alia sani ta — 
e l'azione intesa a contrasta-
re il fenomeno della concen-
trazione terri toriale degli in-
vestimenti. non sono solo com-
patibili con un rafforzamento 
della competitivita internazlo-
nale del sistema. ma la condi* 
zionano in misura crescente. 
Ogni azione riformatrice deve 
peraltro avere costantemente 
di mira la piii vasta dimen
sione di mercato in cui opera 
la nostra economia. II rifiuto 
di una visione assistenzialistl 
ca deH'intervento pubblico, 
chiaramente espresso nei suoi 
documenti dal PCI deve ne 
cessariamente condurre a una 
a t t en ta considerazione della 
redditivita degli investimentl 
delle stesse aziende a parte
cipazione statale, a l l ' lntemo 
dell 'orientamento definito In 
sede di programmazione. 

« E' chiaro peraltro, egli ha 
det to. che non pud esservi al-
cuna correlazione necessaria 
t ra la reddit ivita dell'azienda 
e la compressione dei livelli 
retributivi delle maestranze 
dato che la redditivita e fun-
zione dei costi di produzione 
nel loro complesso e non gia 
del solo costo del lavoro. 

Programmazione 
« I problemi che si pongono 

a questo r iguardo sono molte-
plici poiche. mentre l'attuazio 
ne del complesso degli inter
venti di riforma e per un ver
so necessaria a rimuovere al
cune cause evidenti dell'at-
tuale anomala conflittualita 
aziendale. una vigorosa ripre 
sa produttiva anche orienta 
t a In tal senso presuppone a 
sua volta che si diano airin-
t e m o delle aziende condizlo-
ni tali da consentire un cor-
retto svolgimento della fun 
zione di programmazione ». 

In particolare per quanto 

r iguarda l'esigenza dl un piu 
diret to inserlmento delle par
tecipazioni statali nella di
mensione regionale, che 11 pro 
cesso dl programmazione do-
vra acqulslre sempre piu In 
avvenire, il prof. Petrilli ha 
sostenuto che essa dovra es
sere soddisfatta « nelle oppor
tune sedi istituzionali, garan 
tendo pero la necessaria glo-
ballta, geograflca quanto set
toriale, del disegno di razio-
nallzzazione e dl sviluppo da 
at tuarsi In sede dl program
mazione economica naziona
le ». 

II prof. Petrilli ha anco
ra rllevato che « riconoscere 
la necessita dl una gestioiic 
aziendale ispirata alia redditi
vita degli Investimentl equiva-
le ad ammet tere che le impre
se operanti nella sfera pub
blica devono essere in grado, 
non meno delle private, dl 
reallzzare profitti. cioe dl es
sere efficienti meccanismi dl 
formazione della ricchezza. 
Solo al l ' lntemo di un'accetta-
zione di questo ruolo istituzio-
nale deH'impresa, egli ha det
to, ha senso un dibatti to po
litico che abbia per oggetto la 
destinazione dei profitti e le 
prospettive di sviluppo che vl 
si connettono ». 

II prof. Petrilli ha affer
mato aU'inizio del suo inter
vento che «1'IRI non ha mal 
mancato di accettare il dialo-
go con tu t t e le forze interea-
sate ai problemi dl sua pertl-
nenza, ognl qualvolta cioe fos
se possibile, nel r ispetto del 
quadro istituzionale in cui 
opera e che non le appart iene 
certo dl modiflcare. 

Investimenti 
Precedentemente ALBERTO 

ZEVI, facendo riferimento al-
l 'andamento degli investimen
ti sia pubblici che privati. (dei 
primi ha denunciato la scar-
sa efficacia nonostante la lo
ro rilevanza quantitativa, dei 
secondi il mancato sviluppo) 
ha affermato che la crisi in 
cui oggi ci troviamo « non po-
t ra essere superata se non In 
modo pesantemente antldemo-
cratico, se non si t rova la 
maniera di risolvere la pro-
blematica della redditivita 
delle imprese senza che di es
sa se ne debba fare carlco a! 
lavorator i». 

VITO CONSOLI (Taranto» 
si e riferito alle «ver tenze» 
aperte nelle regionl del sua, 
in particolare in Campania c 
in Puglia. nei confront! del 
governo e delle partecipazio
ni statali per una nuova poli
tica di intervento che abbia 
a! centro la questione del Mez
zogiorno e dell'occupazione. 

Sui problemi del controllo 
e dei rapporti t ra partecipa
zioni statali e organismi elet
tivi, in particolare le Regioni, 
si e soffermato 11 compagno 
GIANCARLO FERRI. Egli ha 
detto che le imprese pubbliche 
«cioe a dire i lavoratori, 1 
tecnici, 1 dirigenti di queste 
imprese. devono partecipare a 
definire e realizzare program 
ml di sviluppo economico fl 
nalizzati agli interessi della so-
cieta democratica ». 

Per rendere possibile un rea
le potere di intervento del 
parlamento, egli ha detto, bi
sogna sostenere una funzione 
di controllo e di gestione del 
set tore economico pubbllco 
neH'insieme della s t ru t tura 
s tatuale. 

Emanuele TUCCARI della 
universita di Messina ha af
fermato che il problema pre-
minente e adesso costituito 
dalla necessita di Instaurare 
un rapporto t ra mano pub
blica e impresa che. demo
cratico nel metodo. risultl 
s t rumento di coerenza della 
att ivita lmprenditoriale con 
le finalita di pubblico inte-
resse. Ne risulta resigenza di 
un potenziamento della ca-
pacita di indirizzo e di con 
trollo da parte del Parlamen
to. che potrebbe esprimersi in 
un organo speciale permanen-
te 11 quale intrecci rapporti 
di cointeressamento con le re
gioni e di stabile consultazto-
ne con i sindacati . Ma se si 
volge lo sguardo piii avanti. 
verso obiettivi piii Iontani. 
ecco emergere 11 problema 

della contraddlzlone lntercor-
rente fra II privatismo delle 
gestlonl azlendall e dl grup
po e l'interesse pubblico cul 
esse dovrebbero essere ftnaliz-
zate. E ' alia soluzione di que
s ta contraddlzlone radicale 
che devono volgersi coeren-
temente anche le mlsure par-
ziali di cui si e parlato nel 
convegno. 

II compagno CARRI ha 
quindi afrrontato il problema 
di una nuova politica del tra-
sporto che abbia al suo cen
tro il r ibaltamento del ruolo 
trainante finora assolto dalla 
industria dell 'auto privata e 
una programmazione pubbli
ca che, impiegando principal-
mente le Imprese a parteci
pazione statale, abbia di vista 
la valorizzazione degli stru
menti logistici di interesse 
collettivo. 

NINO NOVACCO (IASM-
Isti tuto asslstenza alio svilup
po nel Mezzogiorno) ritiene 
che le relazioni non abbiano 
contribuito all'approfondimen-
to del significato da attribui-
re al carattere pubbllco delle 
imprese. Se le ri teniamo «stru-
ment i» , mett iamo l'accento 
su i compiti dello Stato e sui 
momento della programmazio
ne. Se le r i teniamo «interlo
cutor! », non sembra possibile 
sottoporle a controlli multi-
formi. 

L'oratore trova che il con
vegno abbia offerto poco di 
nuovo dal punto di vista dei 
contenuti. Le numerose propo-
ste emerse le ritrova gia in 
precedenti documenti . Quan
to agli orientamenti settoriall, 
trova contraddittorio che si 
lament! la mancanza di una 
politica della piccola impre
sa, mentre invece esistono le 
esperienze dell 'EFIM e le pos
sibilita offerte dall 'INSUD e 
dalla proposta Finanziaria me-
ridionale. 

Nell'ultima par te della se
duta dell 'altro ieri sera si 
erano registrati gli interventi 
seguenti: 

MICHELE COZZA, vicepre-
sidente della Cassa di rispar-
mio di Calabria e Lucania, ha 
in particolare sostenuto l'esi
genza di un rigoroso control
lo ed indirizoz del parlamento 
e della volonta pubblica in ge
nerale sulle scelte e sulle con
crete politiche aziendali dei 
managers delle imprese pub
bliche affinche la logica azien-
dalistica e privatistica a cui 
essi si ispirano (tipico il ca-
so deH'istallazione nel Sud di 
uno stabil imento automobili-
stico, mentre di ben altre pro-
duzioni l'economia meridiona-
le avrebbe avuto bisogno) ven-
ga condizionata e in prospet-
tiva r ibaltata verso indirizzi 
realmente pubblicistici. 

II compagno SANTORO ha 
notato che la crisi politica del
le forze di maggioranza, la cri
si economica strut turale e la 
crisi dello Stato, inteso quale 
momento istituzionale di unifv 
cazione del potere e dell'ege-
monia delle classi dominanti , 
vanno di pari passo. E' venuto 
stabilendosi un intreccio indis
so lub le fra il potere dei di
rigenti delle imprese pubbliche 
e quello dei politici della DC 
la cui base logica e costitui-
ta dalla subordinazione al po
tere dei grandi gruppi mono
polistic! privati. E ' quindi ve-
ro che il problema delle par
tecipazioni statali e anzitutto 
politico. La nostra azione non 
deve limitarsi a pretendere 
un controllo democratico e 
parlamentare dell'attivita del
le imprese pubbliche. ma deve 
tendere a modiflcare anche il 
regime interno delle aziende 
per a w i a r e un nuovo modo 
di produrre e di consumare. 

II « rilancio » 

cati metalmeccanicl di un con
fronto d i re t to con le parteci
pazioni statali realizza un col-
legamento immediato fra la 
lotta contrattuale e lo svilup
po dell'occupazione nel Mez
zogiorno. L'estensione di que
sto metodo e di questi obiet
tivi anche alle al tre categorie 
e al livello delle Confederazio-
nl pub permetteie un reale 
impegno della classe operaia 
sulla questione meridionale. 

II compagno LAMANNA, rl-
ferendosi al disastro alluvio-
nale d i e ha colpito in questi 
giorni le regioni meridionali, 
ha notato che esso ha assai 
poco di « naturale » e fa emer-
gere il fatto che una politica 
del suolo, pregiudiziale per il 
r innovamento del Mezzogior
no, e incompatibile con lo 
spopolamento. l'abbandono 
delle campagne, la degradazio-
ne della collina e della mon-
tagna e richiede una profon-
da trasformazione dell'agricol-
tura. del territorio, dell'am-
biente. 

Nel Sud 

II segretario della federa-
zione Metalmeccanicl. MO-
RELLI ha sostenuto che il 
« rilancio» della programma
zione economica democratica 
non e piii una proposta cre-
dibile per i lavoratori. La si
tuazione caotica delle parte
cipazioni statali non pub esse
re modifioata. con provvedimen-
ti parziali. bensi con una ra
dicale svolta di proposte po
litiche dei partiti di sinistra 
e di pressione diretta da par
te dei sindacati. In questo 
quadro. 1'iniziativa del sinda-

L'operaio dell 'Italsider GAR-
GIULO si e riferito alia si
tuazione della Campania e 
di Napoli nella cui zona in-
dustriale vi sono ben 44 mila 
giovani in at tesa di occupa
zione. Le partecipazioni stata
li avrebbero potuto fare mol-
to per il decollo del Sud e 
molto potrebbero fare se ope-
rassero. sulla base di modelli 
di sviluppo regionale. Ma il lo
ro agire secondo logica pri
vatistica e di profitto, anche 
quando assolvono ad un ruolo 
propulsivo, ne fa altrettanti 
fattori di disquilibrio e di sup-
porto alia stessa sopravviven-
za della rendita. La soluzione 
non pub che trovarsi nel rifiu
to della logica di un Sud su-
balterno e nell'orientarsi ver
so la soe.ializzazione della do-
manda. 

11 compagno POLILLO ha 
sostenuto che la scelta no
stra di un nuovo tipo di svi
luppo fondato sulle riforme 
comporta una lotta coerente 
contro il monopolio. senza in-
seguire impossibili sogni con-
correnziali ma sostituendo alia 
anarchia della produzione una 
razionalita che nasca e si svi-
luppi grazie al controllo poli
tico. In questo quadro, gran
de pub essere il ruolo deH'im
presa pubblica. per la quale 
abbiamo presentato un pro-
getto di modifica s t rut turale . 
Polillo ha anche criticato la 
tendenza ad una crescente 
proiezione internazionale del
le imprese pubbliche per il 
fatto, anzitutto. che essa s'in-
quadra in una politica estera 
subalterna e mentre si regi-
stra un logoramento del con
trolli istituzionali. 

Le repliche 

dei relatori 
Chiuso il dibatt i to — al qua

le hanno partecipato 42 Ora
tori ai quali si devono aggiun-
gere molti interventi scritt i 
passati agli a t t i — si sono 
avute nel tardo pomeriggio le 
repliche del relatori. Pr imo 
a parlare e s ta to il compagno 
Napoleone Colaianni. Egli ha 
detto che il convegno ha con-
fermato due cose: la gravita 
della situazione italiana. e la 
mancanza di una risposta da 
parte del governo. della pro
grammazione e delle impre
se di Sta to alle «sf ide» che 
vengono dalla situazione. Per
che questa risposta sia possi
bile e posltlva occorre che mu
tt il quadro di r iferimento 
della impresa dl Sta to . Al suo 
centro non pub essere prin 
cipalmente il profitto azien
dale. Cib ci ha portato alia si
tuazione at tuale . dove si for-
mano risorse che non vengono 
utilizzate. come nel funziona 
mento del sistema bancario. 
Non si pub condividere percib 
lo scetticismo di Sararceno 
per il quale l'impresa di Sta to 
pub piu o meno t irare avanti 
con l moduli a t tual i : questo. 

fra Paltro, frustra e umllia le 
forze important l che cl sono 
all ' lntemo dell ' industrla pub 
blica e che sono umiliate da 
una concezione aziendalistlca 
e mlstlficate dalla incapacity 
dei gruppi dirigenti. 

La Uberazlone dl queste for
ze, un rilancio delle Partecipa
zioni statali alFaltezza dei pro
blemi, dipendono dalla crea-
zione di un rapporto nuovo 
con le masse lavoratrici e i 
parti t i dei lavoratori, nello 
Stato e nelle imprese. Le a-
zlentle pubbliche — ha ag
giunto Colaianni — debbono 
essere par te in tegrante della 
programmazione e contribui-
re in un quadro pluralistlco 
alia scelta degli obiettivi della 
programmazione. I n questo 
quadro debbono r ientrare le 
organizzazionl dei lavoratori, 
le forze politiche, gli stessi 
gruppi dirigenti deH'impresa 
pubblica. Certo, cib Impone un 
altissimo livello di partecipa
zione democratica per cui oc
corre aprire un processo in-
tenso di lotta politica e dl 
massa e non rinviarsi ad una 
programmazione mitlca. Oc
corre sapere che la program
mazione e fallita anche perch6 
hanno voluto cosl i dirigenti 
dell ' industria di S ta to . 

II professor Lombardini ha 
parlato dei ljericoli della si
tuazione at tuale, ma ad essi 
non si risponde at tenuando le 
posizioni riformatrici. Lo Sta
to e debole verso gli s t rat i 
parassitari perche il governo 
e cstile al movlmento operalo. 
La centrallta dl Andreotti non 
svuota ma al imenta il fasci-
smo. II problema delle parte
cipazioni statal i , ha concluso 
Colaianni, e percib un nodo 
politico anche se certo non 
il solo. Occorre affrontarlo 
facendo ciascuno la sua par te : 
i comunisti cosl faranno. 

Tra le ragioni deU'enorme 
crescita delle imprese pubbli
che — ha detto Peggio — 
bisogna collocare la rendita, 
gli incentivi alia speculazione 
inimobiliare che hanno rap-
presentato un forte disincen-
tivo agli investimenti nell'in-
dustr ia e alia formazione di 
imprenditori seri e capaci. E ' 
questo un importante punto 
di analisi che concorre anche 
esso a sottolineare la necessita 
di procedere con urgenza ver
so riforme che liquidando le 
rendite siano di stimolo alia 
creazione di una seria im-
prenditorialita sia pubblica 
che privata. 

Rispondendo alle osserva-
zioni dell 'onorevole Giolitti, 
Peggio ha replicato che la 
programmazione democratica 
e possibile in quanto non si 
rinunci ad utilizzare fino in 
fondo gli s t rument i e la pro-
prieta pubblica di cui lo Sta
to dispone. Ed oggi non si 
pub rinunciare a considerare 
pubblico — di proprieta sta
tale — il gruppo Montedison. 
D'altro canto, senza una pie
na utilizzazione delle leve 
pubbliche, un controllo delle 
grandi societa private non di-
viene possibile. 

E* vero che d a molto tem
po si ripetono da piii part i ri
guardo alia programmazione 
economica, cose gia de t t e piii 
volte. Ma queste cose vengo
no r ipetute perche sono piu 
che mai a t tual i , in quanto 
devono essere ancora realiz-
zate. II senso di noia che de-
riva dal dover r ipetere enun-
ciazioni gia fatte, non pub 
portare ad abbandonare la 
prospettiva della programma
zione democratica. Altrimenti 
finiremmo per r inunciare ad 
avviare un nuovo tipo di svi
luppo economico e accette-
remmo una stagnazione str i-
sciante. Ma forse quando ci 
si chiedono delle « novita » ci 
si chiede di aderire ad una 
politica dei redditi che in Ita
lia e piu che mai improponi-
bile, in quanto d a quindici 
anni il paese vive al di sotto 
delle proprie possibilita. 

Precisazione 
Per un disguido. nel dare lo 

clenco degli invitati stranicri al 
convegno abbiamo omesso di 
precisare che il compaeno prof. 
Ore-te Samara? ha scRiiito i 
lavori in rapprosentanza ' del 
Partito Comunista Greco. 
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