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Le proposte della Conferenza di Bologna 

Per la pace 
in Medio Oriente 

La Conferenza per la pace 
e la giustizia nel Medio Orien
te, svoltasi a Bologna dall'll 
al 13 maggio, ha suscitato 
interesse e commenti che nan-
no trovato, sulla stampa ita-
liana ed estera, una vasta 
eco. Benche non siano man-
cati gli attacchi malevoli e 
le dimenticanze interessate, le 
palesi distorsioni dell'anda-
mento e degli obiettivi del-
l'iniziativa, si pub tuttavia 
affermare che i commenti so-
no generalmente positivl e 
tendono a mettere in eviden-
za soprattutto gli elementi di 
novita rispetto ad iniziative 
precedent! e l'impegno sotto-
scritto da forze cosl diverse a 
lottare per « far trionfare una 
soluzione politica del conflitto 
nel Medio Oriente ». 

« Spettacolo senza preceden-
t i» scrive Le Monde; mentre 
altri organi di informazione 
hanno parlato dello «spirito 
di Bologna» per definire U 
comune impegno a ricercare 
una soluzione di pace e di 
giustizia nel Medio Oriente. 
I due anni di preparazione, 
dunque, sono stati coronati da 
un successo che seppure non 
vistoso, rappresenta nondime-
no un punto di riferimento 
obbligato per ogni ulteriore 
iniziativa e passo in avanti 
da compiere nella direzione 
della pace. 

Quali sono le novita di Bo
logna? Si pub veramente par-
lare di uno spirito nuovo, 
di un nuovo traguardo rag-
giunto? 

Innanzitutto le novita. Esse 
consistono essenzialmente nel 
fatto che rappresentanti dei 
paesi arabi e di Israele (tra 
cui due deputati del Parla-
mento di Tel-Aviv: Uri Avneri 
e Taufik Tubi) hanno discus-
so, insieme ai rappresentanti 
di una quarantina di paesi 
e di organizzazioni interna-
zionali, del cammino per la 
pace nel Medio Oriente e che 
l'abbiano trovato, unitaria-
mente, non in generici ap-
pelli, ma nei documenti del-
l'ONU: la pace sara possi-
bile se « da parte dello Stato 
di Israele ci sara il ritiro 
delle sue forze annate da tul-
ti i territori arabi occupati dal 
giugno 1967 e il riconosci-
mento dei diritti nazionali le-
gittimi del popolo arabo di 
Palestina, il suo diritto all'au-
todeterminazione, cosi come il 
diritto all'esistenza. all'indi-
pendenza, alia sovranita e si-
curezza di tutti i popoli e di 
tutti gli stati del Medio Orien
te ». 

Questa parte dell'appello — 
la piu significativa — rap
presenta anche il punto per 
alcuni piii oscuro, per altri 
piu ambiguo. Noi consideria-
mo che questa parte rappre-
senti la vera « novita » di Bo
logna. In primo luogo, rap
presentanti arabi, che condivi-
dono sostanzialmente ie posi-
zioni politiche espresse dagli 
stati piu progressisti della Re-
gione senza esserne i portavo-
ce, e rappresentanti israelia-
ni, membri coraggiosi dell'op-
posizione all'attuale governo 
di Golda Meir, sono concordi 
nel ritenere che innanzitutto 
Israele si deve ritirare dai 
territori arabi occupati nel 
'67. In secondo luogo, riten-
gono che debbano essere ga-
rantiti i diritti del popolo 
palestinese (come? Attraverso 
il diritto alTautodeterminazio-
ne che significa la garanzia 
delle forme anche statuali at
traverso le quali questa auto-
determinazione si manifesta, 
in ultima analisi la possibi
lita per il popolo palestinese 
di esercitare liberamente il 
suo diritto). In terzo luogo, 
la garanzia all'esistenza di tut
ti i popoli e stati della Re-
gione, quindi anche dello Sta
to di Israele e del popolo pa
lestinese. 

Non v'e dubbio che questo 
e il punto piu complesso, sui 
quale le interpretazioni sono 
a volte contrastanti. Golda 
Meir. in una recente intervi-
sta, ha dichiarato che non esi-
ste nessun problema palesti
nese, semplicemente perche 
questo popolo non esiste: c 

Critici letterari 
di 25 Paesi 
a convegno 

aMosca 
MOSCA, 27 maggio 

Ottanta critici letterari di 
25 Paesi hanno preso parte ai 
lavori del Comitato esecutivo 
della associazione internazio-
nale dei critici letterari. Alia 
riunione, convocata per discu-
tere i problemi della critica e 
dello sviluppo della letteratu-
ra, sono state presentate una 
serie di interessanti comuni-
cazioni dedicate alia vasta te-
matica della critica letteraria. 

Al termine dei lavori (per 
l'ltalia hanno partecipato il 
prof. Paolo Alatri e la poetes-
sa Maria Luisa Spaziani in 
rappresentanza del vicepresi-
dente dell'associazione prof. 
Mario Praz) i partecipanti 
hanno approvato un docu
ment© nel quale si sottolinca 
la necessita di propagandare 
sempre piu le opere letterarie 
e di sviluppare quindi una se
rie di iniziative editorial! te -
se a far conoscere i piu gran-
di capolavori della letteratura. 

L'associazione dei critici — 
e detto Infine nel documento 
— appoggia pienamente il 
prossimo congresso intema-
zionale della pace che si ter
ra in ottobre a Mosca. 

I prossimi convegn! dell'as
sociazione dei critici si ter-
ranno a fine d'anno a Bruxel-
les e nella prima mcta del 
'74 a Budapest. 

un'invenzione degll arabi per 
sabotare le possibilita della 
pace. D'altra parte i recenti 
avvenimenti del Libano (come 
nel 1970 della Giordania) ci 
mostrano che da parte della 
reazione araba (incoraggiata 
dagli USA e da Israele), c'e 
la dichiarata volonta di «di-
struggere, con tutti i mezzi, 
l'esistenza nazionale del popo
lo palestinese e alio stesso 
tempo di indebolire il movi-
mento di liberazione nazionale 
e sociale dei popoli arabi», 
come afferma a chiare lettere 
l'appello approvato a Bologna. 
Com'e possibile, in queste con-
dizioni, garantire l'esistenza e 
la sicurezza di tutti gli stati 
con l'esistenza e la sicurezza 
di tutti i popoli? 

Certo, bisogna partire da 
una visione insieme realisti-
ca e d'avvenire. II popolo pa
lestinese, fuggiasco e disperso, 
massacrato e ignorato, e una 
realta (e questo lo hanno ri* 
conosciuto, con accenti di vi
va partecipazione, gli israelia-

ni present! a Bologna) e lo 
Stato d'Israele e un'altra real
ta, i cui atti annessionistici 
e di guerra, e l'ideologia che 
li sostiene, nonche gli appog-
gi internazionali, in partico-
lare gli USA sono stati una-
nimemente condannati. La ri-
cerca di una soluzione non 
pub non tenere conto di que-
sti due elementi fondamen-
tali: percib la «garanzia del 
diritto all'autodeterminazione 
del popolo palestinese » signi
fica la scelta di una forma 
di rapporto con l'altra real
ta, rappresentata oggi dallo 
Stato d'Israele, al quale si 
chiede prima di tutto «il ri
tiro dalle terre arabe occupa-
te nel 1967». Senza di cib 
la pace e le possibilita di una 
sistemazione politica restano 
semplici invocazioni, mentre 
continua minaccioso lo sfer-
rlo delle armi e la catena del
le azioni terroristiche, l'occu-
pazione e la modificazione de-
mografica delle terre occu-
pate dagli israeliani. 

Garanzie per «tutti»i popoli 
La Conferenza di Bologna 

non aveva l'ambizione (ne le 
possibilita) di andare oltre e 
di definire in qual modo e 
con quali strumenti, nella con-
cretezza degli avvenimenti, si 
realizzera la convivenza, in-
vocata come unica alternati-
va alia guerra ed alia distru-
zione, sia dagli arabi che da
gli israeliani; necessariamen-
te, comunque, attraverso or-
dinamenti statali e sociali che 
garantiscano « a tutti i popo
li » della regione, in condizio-
ni di effettiva liberta e sicu
rezza, l'esercizio dei propri 
inalienabili diritti, prima di 
tutto quello ad esistere e svi-
lupparsi autonomamente. 

Per realizzare questo obiet-
tivo e necessario che la ri-
cerca di una soluzione sta
bile parta da una visione 
«globale», complessiva, dei 
problemi e proceda attraver
so un ordine di priorita, di 
traguardi intermedi, comin-
ciando dal problema dei pro
blemi: il ritiro totale delle 
truppe d'Israele dai territori 
arabi occupati con la guerra 
del giugno 1967. 

'Lo «spirito di Bologna» 
consiste, essenzialmente, nel 
fatto che senza un vero im
pegno di varie forze interna
zionali, senza il concorsc di 
tutte le componenti che han
no interesse alia pace, diffi-
cilmente questa potra essere 
realizzata. AU'incontro tra a-
rabi e israeliani, certo im-
portante e significativo, por-
tatore di un messaggio che 
potra avere conseguenze di ec-
cezionale significato politico 
e umano, ha unito la sua vo
ce un arco di forze assai im-
ponente, che rappresenta una 
« garanzia» di successo per 
questa lotta. Per questo non 
sono stati risparmiati sfor-
zi — da parte del governo 
israeliano e di forze ostili al
ia mobilitazione dell'opinione 
pubblica in favore della pace 
nella giustizia in Medio O-
riente — per sabotare la con
ferenza, per farla abortire, 
per ridurla, piu che ad un 
momento di incontro per 
raggiungere nuovi traguardi, 
ad una dichiarazione di fal-
limento. 

Ricerca di convergenze 
II tentativo di presentare la 

Conferenza di Bologna da par
te della stampa governativa 
israeliana • (che ha trovato 
qualche seppur tiepido soste-
nitore anche in Italia), prima 
e dopo la sua tenuta, come 
«una manovra d'ispirazione 
comunistan, e caduto nel ri-
dicolo, non solo per la pre-
senza qualificata di esponen-
ti delle piii diverse correnti 
politiche di molti Paesi, ma 
soprattutto per la partecipa
zione italiana. 

In realta, con questa Con
ferenza, le forze politiche de-
mocratiche italiane hanno sa-
puto intavolare un discorso 
che, sebbene dettato dalla cir-
costanza, esprime una tenden-
za positiva che si va mani-
festando: quella della ricerca 
di momenti di convergenza 
per una politica estera del-
l'ltalia, autonoma e origina-
le, che serva a sviluppare i 
nostri rapporti in primo luo
go con i nostri vicini (tra i 
quali ci sono i popoli e Pae
si arabi) su una base nuova, 
svincolata dalla logica para-
lizzante di alleanze che fre-
nano il pieno dispiegamento 
di un ruolo teso a incorag-
giare tutte le forze di pace 
e di progresso. 

I rappresentanti delle for
ze politiche italiane present! 
a Bologna (che comprende-
vano comunisti, socialists de
mocratic! cristiani e persona
lity di altro orientamento) 
non hanno celato l'interesse 
che ha l'ltalia e l'Europa in 
generate per una soluzione 
pacifica, anche a per le im
mense possibilita di sviluppo 
collegate a una prospettiva di 
cooperazione egualitaria ed at-
tiva con i popoli ed i Paesi 
arabi e africani n come ha 
sottolineato il compagno Fan-
ti nella sua relazione intro-
duttiva. Cib significa che lo 
impegno comune sottoscritto 
a Bologna ha per noi un si
gnificato particolare, poiche 
a spetta alle forze progressive 
e di pace dei Paesi europei 
e italiane in special modo da
re un contributo positivo e 
di primo piano alia soluzio
ne ed al superamento del con
flitto in atton. 

I risultati di Bologna, in 
questo senso, suonano come 
una forte critica a tutte quel
le posizioni e iniziative che 
perdendo di vista l'obiettivo 
finale — una pace stabile — 
tentano impossfbili scorcia-
toie o propongono furbesche 
equidistanze in un confronto 
che necessita, al contrario,. 
dell'apporto positivo nella di
rezione giusta indicata chia-
ramente a Bologna. 

A questa critica non sfug-
ge 1'atteggiamento del gover
no italiano, il quale attraver
so iniziative spericolate e me-
diazioni inaccettabili, piu che 
contribuire alia pace, agevo-
la certi tentativi in atto, di 
dimostrare che una soluzio
ne basata sulle risoluzioni del-
l'ONU e impossibile e che non 
esistono i presupposti per ar-
rivarvi rapidamente. Ecco per
che e stato importante che 
le forze democratiche italia
ne si siano impegnate a da
re un contributo nell'unica di
rezione possibile, e lo abbia-
no fatto con la consapevolez-
za che sara una battaglia lun-
ga e difficile, che incontrera 
resistenze e incertezze di va-
ria natura. 

Per questo, la Conferenza di 
Bologna ha deciso di non a-

ver concluso con questo in
contro il suo impegno: ma di 
dover continuare, con lo stes
so spirito e con maggiore si
curezza e capacita di inizia
tiva, ad essere un punto di 
incontro, di dialogo e di mo
bilitazione unitaria. Prima di 
tutto delle forze democrati
che del nostro Paese e del-
l'Europa, con quelle che in 
Israele, nei Paesi arabi e in 
tutto il mondo - hanno indi-
cato una via sicura, anche 
se difficile, per arrivare alia 
pace. 

Angelo Oliva 

Per accelerare le innovazioni tecnologiche e aumentare la produttivita del lavoro 

URSS: la riforma economica 
entrata in una nuova fa$e» 
Una riorganiuazione che prevede il raggruppamenlo delle imprese in consoni e in unioni industrial! • L'azienda pilota, appoggiata da decine di 
iiliali, istituli di ricerca e scuole professional! • A cofloquio con I'eco no mist a Aleksandr Birman - / rillessi del decentramenh sui minisierl 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, maggio 

L'economia sovietlca e en
trata in una «nuova fase 
della riforma». Lo conferma 
Aleksandr Birman, economi-
sta noto come strenuo fautore 
dei principi della riforma e-
conomica lanciata nel 1965. 
II via alia «nuova fase» e 
stato dato ufficialmente lo 
scorso 2 aprile da una deli-
bera del Comitato Centrale 
del PCUS e del Consiglio dei 
ministri dell'URSS dal titolo 
«Su alcune misure per l'ul-
teriore perfezionamento della 
gestione dell'industria», ma 
le linee generali erano state 
tracciate due anni fa dal 
XXIV Congresso del PCUS e 
nel 1970 era gia cominciata 
la fase sperimentale. Il car-
dine della riforma economica 
fu, per riprendere una formu-
lazione nota, il «tentativo di 
introdurre, sia nella elabora-
zione del Piano nazionale, 
cioe nella coerenza e armo-
nia del Piano generale di svi
luppo, sia nei metodi di dire-
zions, sia nella responsabilita 
delle imprese, i principi del 
calcolo economico ». 

La sostanza della riorganiz-
zazione attuale e costituita dal 
raggruppamento di tutte le 
aziende dell'URSS o in con-
sorzi produttivi o in unioni 
industriali — pansovietiche o 
a livello di repubbliche — fi-
nanziariamente autonomi, fa-
centi capo direttamente al 
ministero competente le cui 
direzioni generali vengono co-
si soppresse. 

Perche questa «nuova fa
se »? Rivolgiamo la domanda 
direttamente ad Aleksandr 
Birman. «L' esperienza ha 
dimostrato — risponde l'eco-
nomista sovietico — che le 
singole aziende non sono in 
grado di servirsi pienamente 
delle possibilita loro offerte 
dalla riforma economica, cioe 
dalle condizioni nuove della 
pianificazione e della incenti-
vazione eco-iomica. I fondi di 
sviluppo a loro disposizione 
sono troppo limitati. Per esse 
e difficile, se non impossibi
le, impostare piani di ricer
ca scientifica, sfruttare con 
efficienza grandi e potenti im-
pianti. In altre parole, le di
mension! e il livello odiemo 
delle forze produttive del Pae
se richiedono un jumento so-
stanziale della concentrazione 
della produzione». 

In effetti, malgrado l'im-
menso sviluppo della econo-
mia sovietica, ancora oggi il 
55 c.'o delle aziende industriali 
non occupano piu di duecento 
dipendenti. La concentrazione 
della gestione, oltre ad elimi-
nare i danni di questo frazio-
namento, consentira di rimuo-
vere l'ostacolo alio sviluppo 
tecnico e scientifico delle a-
ziende rappresentato nellTJR-
SS dalla separazione tra im
prese industriali e enti di 
ricerca. 

I consorzi produttivi di 

Impianti del grande gasdotto « Asia centrale - Centro ». 

nuova costituzione si presen-
teranno come una grande a-
zienda pilota, attorniata da 
decine di filiali, di cui molte 
in piccole citta, da istituti di 
ricerca e da scuole profes-
sionali. In questo modo, tut
te le unita produttive del con-
sorzio godranno dei vantaggi 
derivanti dall'appartenenza ad 
un grande organismo capace 
di condurre una politica di 
rinnovamen':o tecnologico e 
di sviluppo produttive Gli 
esperimenti gia relizzati, so
prattutto a Leningrado e in 
taluni ministeri chiave, han
no largamente dimostrato la 
validita di questa strada. 

« L'esperienza ha conferma-
to — hanno scritto in questi 

giorni le Isvestia — che i 
consorzi produttivi pbssiedo-
no, rispetto alle singole azien
de, maggiori possibilita di 
realizzare coerentemente la 
concentrazione e la specializ-
zazione della produzione, di 
ridurre i tempi di introdu-
zione dei nuovi strumenti tec-
nici capaci di far crescere 
notevolmente la produttivita 
del lavoro ». 

Una seconda ragione della 
riorganizzazione e stata, di-
ciamo cosi, la discrepanza 
manifestatasi, nella «prima 
fase» della riforma, fra a-
zienda e direzione generale 
del ministero competente. Al-
l'argomento ha dedicato un 
lungo servizio la Literaturnaia 

Gazeta. « In pratica — ha 
scritto • il settimanale degli 
scrittori — il passaggio alle 
aziende di una parte dei di
ritti decisional! ha compor-
tato una riduzlone di quelli 
delle direzioni generali dei 
ministeri. Cera da aspettarsi 
che le direzioni generali non 
sarebbero state a favore di 
una riduzione delle proprie 
prerogative e che avrebbero 
fatto resistenza all'estensione 
di quello delle aziende dipen
denti ». 

«Le prime segnalazioni di 
violazione delle regole della 
riforma da parte delle dire
zioni generali — proseguiva 
la Literaturnaia Gazeta — so
no state accolte come un re

sidua uggioso, come mene di 
singoli burocrati che tentava-
no di apparire piii forti- del-
rautogasttonet-gnantiaria. .Si • 
pensava di superare il residue 
in breve tempo. Ma il tem
po passava e le direzioni ge
nerali esercitavano una tutela 
sempre piu stretta sulle azien
de. Alia fine si e presa co-
scienza della situazione: non 
si trattava di burocrati singo
li, ma della contraddizione 
tra metodi amministrativi di 
direzione e metodi di auto-
gestione. 

Chiediamo il giudizio di Bir
man su questo problema. Lo 
studioso, dopo avere definito 
giornalisticamente efficace, 
ma economicamente approssi-

Due ionvegni a Palermo sull'uso delle morse idriche 

II caos ambientale come conseguensa delle scelte economiche dei grandi gruppi monopolistici - Una pro post a dell'ENI che 
aggrava la situazione -11 rapporto tra consumo industriale, consumo agricolo e consumo domestico - Un piano per Vacqua 

Qualche tempo fa, si sono 
tenuti a Palermo due conve-
gni di estrema rilevanza, a-
venti come argomento di di-
scussione le acque sotterra-
nee e la pianificazione e lo 
uso deil'acqua in Italia. Nu-
merosissime le denunce atlar-
mate che parlavano di regio-
ni assetate, di /aide profon-
de che si abbassano ogni an
no, di prelievi irrazionali, di 
perdita rovinosa di acque pre-
ziose, di assenza delle piu ele-
mentari norme di tutela. Ma 
allora hanno ragione le forze 
della sinistra italiana che da 
anni denunciano queste cose 
nel silenzio operativo degli 
organismi governativi. Allora e 
vero che Vindustria prelera 
dore le capita quantitative mo-
struosi di acqua pulita per 
poi restituirla inulUizzabile: e 
vero che in Italia non esiste 
nemmeno, a difjerenza degli 
altri Paesi europei, una com-
pleta cartografia che tndichi 
la situazione delle acque sot-
terrance. Non era dunque una 
grossolana menzogna che Vat-
tuale irrazionale forma di svi
luppo economico ha finito col 
gettare il Paese nel caos am
bientale. 

I controlli 
Cib che ci preoccupa in que

sto momento e che il rimedio 
rischia di esssre peggiore del 
male. Si stanno infatti ripro-
ducendo, nel campo della tu
tela e della programmazione, 
le stesse amare esperienze che 
vicemmo alcuni anni orsono. 
cllorquando Vecologia divenne 
problema di interesse naziona
le. Come gia allora avvenne 
per Vindustria degli impianti 
di depurazione, oggi i princi-
pali gruppi monopolistici na
zionali, qli stessi responsabili, 
cioe, delle scelte economiche 
che hanno determinato Vat tua
le stato di sfacelo ambientale, 
si sono autocandidati, ovvia-
mente con Vavallo govemati-
vo, a svolgere il ruolo di ra-

zionalizzalori in grado di siste-
mare ogni cosa, e di garanti 
verso il Paese contro il perico-
lo di una sete ormai prossima. 

L'ENI presente al convegno 
di Palermo, sotto le spogtie di 
due sociela di recente filiazio-
ne, la Geotecneco e VIdrotec-
neco, ha in pratica condiziona-
to Vintero svolgersi dei lavo
ri che si sono assai significa-
titamente chiusi con la rela
zione del suo vice direttore 
Francesco Forte. Chi control-
la Vuso deil'acqua in pratica 
detiene uno strumento di pote-
re economico essenziale. La 
pianificazione delle acque a li
vello amionale viene, per suo 
stesso compito istiluzionale, a 
decidere suite scelte distribu
tive riguardanti i vari usi del
le risorse idriche (agricolo, in
dustriale, potabile) ed a stabi-
lirne i prezzi di utenza, in al
tre parole e il punto di parten-
za condizionante. per tutte le 
altre scelte localizzative c pro-
grammatiche. 

Quello che VENI ha contrab-
bandato a Palermo come un 
discorso unicamente tecnico e 
nella realta una grossa opera-
zione d'ordine squisitamente e-
conomico e politico. Essa risul-
ta tanto piii pericolosa per 
le istiluzioni democraiiche, 
per il Parlamcnto e le Re
gion!, in quanto viene a col-
locarsi nel vuoto di iniziativa 
politica volutamente lasciato 
dalValtuale governo di centro-
destra. Dice infatti Forte nel
la sua relazione: <r Mi pare evi-
aenle che i tompiti di cui so-
pra esigono un'unica autorita 
nazionale, che presieda alia 
formulazionc di un piano com-
plessivo delle acque a carat-
tere — diciamo — decennale, 
dotato di una stabile provvi-
sla di mezzi finanziari, e che 
provvede, in parte alia sua at-
tuazione con i propri strumen
ti, in parte alia devoluzione al
le autorita regionali e locall 
dei mezzi per la realizzazione 
di programml di interesse 
piii circoscrillo 9. Con un am-

mirevole pudore Forte tace 
su quale debba essere aque-
st'unica autorita nazionale», 
anche se il dedurlo pub esse
re abbastanza semplice, dopo 
che Vonorevole Romita il 16 
novembre al convegno di Pa
lazzo Chigi, defini la Tecneco 
(altra filazione dell'ENI) co
me ail braccio secolare del
lo Stato nel campo della tu
tela ambientale ». 

Le riforme 
Dccisioni cosl importanti 

come quells che inevitabilmen-
te scaturiscono da un piano 
nazionale delle acque, devono 
essere gestite in prima perso
na dal Parlamento, dalle Re-
gioni, dagli organismi sinda-
cali, dagli istituti del potere 
democratico, c devono essere 
procedute a monle dalla ela-
borazione di una strategia di 
mdirizzo dell'economia nazio
nale. Strategia che fino ad 
ora e sempre stata quella del
le forze del grande capitale. 
E' ad csemnio evidente che 
se si stabilisce (come voglio-
no i petrolien) di continuare 
ad essere i raffinatori d'Eu-
ropa, e di importare derrate 
alimentari per 2000 miliardi al-
Vanno, come t avvenuto in 
questi ultimi tempi, le acque 
saranno prioritariamente date 
in uso alle raffinerie, ami-
che essere usate per Virnga-
zione di foraggere. 

Come conseguenza delle 
scelte strategiche monopolisti-
che siamo oggi arrivati alio 
assurdo che la stessa disgre-
gazione ambientale pub costi-
tuire un momento di soste-
gno per la nostra industria 
indirizzata principalmente ver
so le esportazioni anziche 
verso il consumo interno. 

A nostro giudizio, la piani
ficazione e Vincremento delle 
risorse idriche del Paese, nel
la realta vengono a costituire 
tutt'uno con il problema del 
recupero delle zone depressc, 
che coincidono, come e ben 

noto, con le aree a pit alta 
desertificazione del Paese (e 
quindi a maggior perdita ro
vinosa d'acqua). 

II problema deil'acqua non 
e solo un problema di di-
ghe, come i costruttori di in-
vasi con ammirevole rispar-
mio di fantasia vorrebbero 
farci credere, ma e e rimane 
un problema di riforme. Non 
ha infatti alcun significato 
concreto Vintervenire sugli ef-
jetti finali se non si rimuovono 
in primo luogo le causali di 
ordine economico che costi-
tuiscono i fattori originari dei 
dissesti ambientali e quindi 
delta carenza idrica. Ad esem-
pio Vattuale condizione allu-
vionale della Voile Padana t 
dovuta ad un anlico e ben 
preciso fattore economico: la 
presenza di alti dazi protet-
tiri sui ferro greggio permi-
se la anacronistica sopravvi-
venza. per circa un secolo di 
altoforni a carbone di legna, 
anziche a carbon fossilc. La 
domanda perdurante di car-
bone vegetale provocd la di-
struzione di boichi nella gran 
parte dei bacini imbriferi col-
linari e montani del Po, con 
Vinsorgere di conseguenti, c 
tultora perduranli, fenomeni 
disertificativi. Cib provocd un 
aumento della velocita di scor-
rimento delle acque piovane 
ed un accrescersi dei delriti 
trasportati a valle. Come ri-
sultato il livello delle acque 
di plena aumento di oltre due 
metri in quei cento anni, sia 
per il precipitare accelerato 
delle acque a valle, sia per 
Velevarsi del letto del Po a 
causa del depositarsi dei ma-
teriali di trasporto. Contempo-
raneamente, perdendosi di-
struttivamente le acque nelle 
piene, inizib la carenza idrica 
nei periodi di siccita. Eviden-
temente, il problema non si 
pub risolvere costruendo ar-
gini a valle, intervenendo cioe 
sugli effetti e non sulle cause. 

Anche la metodologia con 
cui nella relazione Forte si 
esamina il fondamentalc pro
blema del <r prczzo delle ac

que» lascia veramente scon-
certatL Considerando '"acqua 
alia stessa stregua di un <r be
ne di produzione» scrive 
il relatore: a Invero il merca-
to ha un ruolo importante 
per la realizzazione di una 
efficiente programmazione. Ed 
un cardine fondamentale del 
mercato e il prezzo. Questo, 
in base ai concetti piii ele-
mentari della logica economi
ca dovrebbe essere fondato 
sui valore del coslo margi-
nale». Poiche il costo margi-
nale deil'acqua e, secondo 
Forte, di 100 tire al metro 
cubo, ne deduce che la mag
gior parte deil'acqua per uso 
potabile e venduta in Italia 
ad un prezzo troppo basso e 
quindi propone un rialzo ge
nerale dei prezzi a 100 lire. 

Gli sprechi 
Come il costo marginale dei

l'acqua sia di 100 lire. Forte 
non lo dimostra. ne tale da
to c rilevabile dall'esame dei 
prezzi correnti effettuati dal
la grande maggioranza degli 
acquedotti italiani sia pubbli-
ci che privati. In pratica ta
le prezzo si aggira media-
mente sulle 30-40 lire al me
tro cubo con punte minime 
di 25 lire a Torino, 24 a 
Vercelli, 27 a Biella ed a 
Milano. Prezzi oscillanti dal
le 80 alle 90 lire si hanno in 
sole tre citta e precisamente 
Napoli, Gela, Frosinone. 

Ci troviamo quindi chiara-
mente di fronle ad una pro-
posta immotivata di aumen
to delle acque pptabUi, una 
politica economica aperta-
mente conservalrice, che e 
arrivata al punto di cercare 
di imporre una nuova * im-
posta indiretta* sui bene piii 
comune ed irrinunciabile. 

Anche nel computo dei con-
sumi agricoli Forte attribui-
see un valore di cento lire 
ad ogni metro cubo di ac
qua impiegata. II voter sta-
bilire un valore monetizzato 

a questo livello per acque di 
uso agricolo, vuol dire non 
aver compreso come certe 
forme produttive, le marcite, 
la risicoltura. o la pesca, so
no realizzabili solo se si di
spone, per motivi naturali. e 
a prezzo pressoche nullo, del 
bene (ossia Vacqua) che le 
rende possibilL 

E' pure assai chiarificante 
come nella relazione conclu
sive. mentre si parta assai 
diffusamente delle acque po-
tabili, si sfiori solo margi-
nalmente il gravoso proble
ma degli sprechi industriali. 
e non si dica minimamente 
come ta carenza idrica di al
cune citta (vedi Genova) o 
Vabbassamento delle falde di 
altre (vedi Mitano) siano do-
vuti proprio alio wspreco* 
effettuato dalle industrie. In
fatti, mentre i consumi agri
coli sono fissi e deltati da 
specifiche richieste di ordine 
naturale (per produrre una 
tonnellala di cereali occorro-
no 450 metri cubi. 750 per 
una di foraaoio) i consumi 
industriali sono assai varia-
biti a seconda dei sistemi 
produttivi. se viene effettua
to o meno il riciclaggio. 

E' stato calcolato che me-
diamente le industrie potreb-
bero risparmiare ben Vottan-
ta per cento delle acque da 
loro impiegate. e nel caso di 
acque di raffreddamenlo si 
potrebbe arrivare a consumi 
pressoche" nulli. Proprio per 
questo motivo nei Paesi eu
ropei e stata fissata una fos
sa assai elevata sui consu
mi industriali, usando cosl lo 
strumento fiscale per porre 
termine alio spreco. Rifacen-
doci a simili esperienze stra-
niere vorremmo ribaltare la 
proposta di Francesco Forte. 
Non sarebbe piii produttivo, 
ed anche un poco piii demo
cratico. tassare le acque in
dustriali e ridurre — a co-
minciare da dove sono cosl 
elevati — i costi delle acque 
potabili? 

Guido Manzone 

mativa l'analisi della Litera
turnaia Gazeta, prosegue: «In 
base alia riforma economica, 
le aziende hanno cominciato a 
lavorare secondo principi nuo
vi, mentre le direzioni genera
li operavano secondo vecchi 
metodi. In queste condizioni, 
le direzioni generali non so
no di aiuto, ma un ostacolo. 
Se, per esempio, una azienda 
non realizza le quote di pro-
fitto del Piano, coloro che vi 
sono occupati, dal direttore 
al singolo operaio, ne soppor-
tano le conseguenze nei loro 
guadagni, mentre gli apparati 
centrali dei ministeri non ne 
risentono. Al contrario, se una 
azienda supera il Piano, il per-
sonale della direzione genera
le del ministero non ne riceve 
alcun vantaggio. D'altra par
te, la direzione generale non 
pub dare alcun sostegno fi-
nanziario. Pub solo scrivere 
disposizioni, fornire direttive, 
e bastau. 

Con la riorganizzazione at
tuale, le direzioni generali dei 
ministeri industriali spariran-
no. II loro posto verra occu-
pato dalle unioni industriali. 
Sara un mutamento di so
stanza o soltanto di facciata? 
Per poter rispondere, occor-
re chiarire in che senso la ri
organizzazione rappresenta u-
na «nuova fase» della rifor
ma economica. « Nella prima 
fase protrattasi all'incirca dal 
1965 al 1970 — dice Birman — 
i principi economici della ri
forma furono applicati alle a-
ziende. Dal 1970 in fase speri
mentale e da ora alia fine del-
l'attuale quinquennio obbliga-
toriamente, i principi econo
mici della riforma vengono e-
stesi a livello di ministero in
dustriale. E ' prevedibile che 
successivamente, in una terza 
fase, gli stessi principi ver-
ranno introdotti nella gestio
ne delle banche, del ministe
ro delle finanze e del Gos-
plan» (Comitato statale per 
la pianificazione). 

Applicare i principi della ri
forma a livello di ministero 
significa che tutto l'apparato 
che al ministero fa capo la-
vorera sulla base del calcolo 
economico. Le unioni indu
striali, dl conseguenza, non 
saranno istanze amministrati-
ve, ma gestiranno direttamen
te le risorse materiali, finan-
ziarie, e di manodopera a loro 

, disposizione-fi.saranno-piena
mente responsabili dell'attivi-
ta produttiva. I direttori del
le unioni industriali non sa
ranno funzionari ministerial!, 
ma dirigenti economici in sen
so pieno, con tutti i vantaggi, 
ma anche con tutte le respon
sabilita e i rischi che l'incari-
co comporta. 

«In teoria — spiega Bir
man — l'unione industriale 
dovrebbe avere contatti con il 
ministero competente due vol
te all'anno: al momento della 
approvazione del Piano an-
nuale, per il quale ricevera 
soltanto pochi indici generali, 
e al momento di fornire il re-
soconto sulla realizzazione o 
meno del piano dell'anno tra-
scorso. Per tutto il resto essa 
agira autonomamente, dispo-
nendo dei fondi necessari e 
godendo del diritto di procu-
rarsene altri attraverso credi-
ti bancari. I suoi dirigenti sa
ranno personalmente interes-
sati ai risultati della gestione, 
perche da essi dipenderanno 1 
loro premi, cioe il loro guada-
gno globale ». 

Nella sostanza, una volta 
realizzata la riforma, il mini
stero in se stesso rimarra un 
organismo dall'apparato ri-
stretto che concentrera la sua 
attenzione sui problemi di pro
spettiva dello sviluppo. Le u-
nioni industriali e i consorzi 
produttivi che ad esso faran-
no capo saranno invece una 
rete di grandi complessi set-
toriali autogestiti finanziaria-
mente e responsabili diretti 
del funzionamento di tutte le 
unita dipendenti. Questa tra-
sformazione perb fara si che 
migliaia di dirigenti di picco
le e medie aziende, fino ad og
gi indipendenti, diverranno un 
anello nella gestione dell'unio-
ne o del consorzio. Ess! non 
ne dovrebbero ricevere danni 
economici, ma sicuramente 
vedranno ridott! i loro poteri 
e, forse, anche il loro upeso 
sociale ». Come reagiranno? 

Birman ammette che il pro
blema esiste, ma ritiene che 
la parte negativa rappresen
tata dalla perdita dell'indipen-
denza sara compensata dai 
vantaggi derivanti dalle possi
bilita di accelerare lo svilup
po tecnico e di modemizzare 
la produzione. Cib e molto im
portante soprattutto oggi che, 
a differenza dei decenni scor-
si, le possibilita di crescita 
estensiva delle aziende saran
no drasticamente limitate dal
la scarsita della manodopera. 

Di piii, lo studioso sovieti
co afferma che l'assorbimen-
to delle aziende minori, tal-
volta vecchie e arretrate, in 
un consorzio produttivo (il 
quale, appunto, comprendera 
istituti di ricerca, scuole pro
fessional!, corsi di qualified-
zione e cosl via) aprira per i 
dipendenti, in special modo 
piii giovani, maggiori e con
crete prospettive di afferma-
zione professionale e ridurra 
sensibilmente il fenomeno ne-
gativo manifestatosi negli ul
timi anni della fluidita della 
manodopera. Una grande im-
portanza a questo proposito, 
conclude Birman, potranno a-
vere i piani di sviluppo socia
li chiamati ad integrare a tut
ti 1 livelli (azienda, consorzi 
produttivi, unioni industriali) 
i piani di sviluppo economico, 
tecnico e finanziario. 

Romolo Caccavato 


