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Due romanzi di Natalia Ginzburg e Renzo Paris 

Michele e 
i «cani sciolti» 

Storie di studenti contestatori e giova-
ni « hippies » dove la d :mensione ideo-
logica cede a quella psicolog'co-morale 

Studenti contestatori e gio-
vani hippies sono i protago-
nisti di due romanzi recenti, 
che curiosamente adottano 
la stessa tecnica letteraria 
desueta: il romanzo episto-
lare. NelPuno come nell'al-
tro caso l'autore sembra 
proporsi di portare sulla p« 
gina la parola viva dei per-
sonaggi, con i loro ribelli-
smi politici e smarrimenti 
esistenziali. Ma la fiducia 
nel mezzo espressivo pre-
scelto appare subito limita-
ta: in Caro Michele di Na
talia Ginzburg (Mondadori 
pp. 199, lire 2.500) le let-
tere vengono intervallate da 
brani narrativi, in Cani 
sciolti di Renzo Paris (Gua-
raldi, pp. 191, lire 2.000) da 
documenti c verbali. 

Nell'opera della Ginzburg, 
del resto, l'artificio e dichia-
ratamente esplicito, sul pia
no stilistico. E' sempre e 
solo ia scrittrice a prestare 
la sua voce ai van interlo-
cutori, i quali adoperano 
tutti lo stesso linguaggio ni-
tido, che assume i materiali 
dell'uso corrente ma li tra-
sferisce su un piano di si-
gnorilita affabile, con un 
accorto equilibrio tra chia-
rezza verbale e suggestione 
allusiva, garantito dalla mo-
dulazione insistente di al-
cune cadenze tipiche. E' que-
sto il segreto di una prosa 
che il lettore ha imparato 
a conoscere soprattutto dal
le pagine di memoria auto-
biografiea del Lessico fami-
gliare. Anche Caro Michele 
narra le vicende di una fa-
miglia borghese: non ai 
tempi del fascismo e dello 
immediato dopoguerra pe-
ro. ma ai giorni nostri. 

Alia consapevolezza di co-
stituire un'unita solidale, si 
e qui sostituita una disgre-
gazione irrimediabile. Privi 
di ogni radice, soli con Ia 
loro infelicita senza scopo, 
genitori e figli, coppie re-
golari e irregolari, parenti 
acquisiti e amici piu o meno 
occasionali, tutti appaiono 
divisi tra un bisogno acco-
rato di protezione e un'in-
capacita di immedesimarsi 
negli altri. O che parlino a 
lungo di se o che tacciano, 
non si dimostrano mai in 
grado di attingere la veri-
ta del loro io: e con cio im-
pediscono ogni autentico 
colloquio. Solo uno di loro, 
il Michele che da il titolo al 
libro, pare aver tentato una 
via per realizzare compiu-
tamente se stesso: la politi-
ca. secondo i suggerimenti 
della contestazione sessan-
tottesca. 

Ma si tratta di un rivolu-
zionario sui generis: scappa 
da Roma per non essere ar-
restato (forse nel suo grup-
po e'e una spia), dimenti-
cando un mitra nello scan-
tinato dove abita; gira per 
l ' lnghilterra, e si sposa an
che, senza mai avere preoc-
cupazioni economiche, giac-
che la famiglia non solo 
provvede ma addirittura 
previene le sue richieste di 
danaro; infine muore a Bru
ges, durante una dimostra-
zione, accoltellato dai fa-
scisti. 

Troppo facilmente emble-
matizzata, non e certo que-
sta la figura migliore del 
libro. In effetti, non e sui 
fattori politici che si con-
centra Tsttenzione della 
scrittrice. Vero oggetto del 
suo interesse e la crisi del
la mascolinita; non per nul
la 11 romanzo si a pre sulla 
morte del padre di Michele 
c si chiude sull'uccisione del 
figlio. Nello sfacelo dello 
istituto familiare, sono le 
donne a perdere piu deso-
latamentc il significato del
la loro funzione; luttavia, e 

A Cancogni 

il premio 

; « Strega » 
I I premio «Strega» 1973 ' 

e stato vinlo da Manlio Can
cogni con * Allegri, Gioven-
tu > (Ritzoli). 

La cerimonia delta pro-
clamazionc si e svolta ieri 
sera, nel Ninfeo di Villa 
Giulia. 

Manlio Cancogni ha otlenu-
to 202 voli. Tr<« i candidati 
enlrali nella • rosa » fna!c 
e risultafo secondo Piero 
Chiara per < II pretore di 
Cuvio » (Mondar'ori) a| qua 
le sono andati 121 voti; lor 
io e quarlo si sono class fi 
cati Enzo Siciliano e Gu.do 
Ce~onetti, rispettivarmn'e au 
tori di « Rosa passa e cfspe-
rata > (Garzanli) e di c Aqui-
legia » (Rusconl), che hanno 
avuto rispeltivamente 41 e 
2t voti, t d infine Carta Cera
ti, autrice di « Un a mo re fra-
temo» (Einaudi), con H 
voti. 

ad esse che spetta di assu-
mersi in qualche modo quei 
ruoli di iniziativa dinamica, 
o almtno di comprensione 
attiva, cui 1'altro sesso ha 
rinunciato tranne qualche 
raro esemplare, giudicato da 
tutti « un po' frocio ». 

Perche lo fanno? Per un 
senso di moralita prinmria 
e indiscutibile: « alle cose 
che sentiamo di dover fare 
o di non dover fare non esi
stono spiegazioni. E anzi il 
bello e ehc non esistono spie
gazioni. Perche so a tutto ci 
fossero spiegazioni sarebbe 
una lagna da morire». In 
altre parole, a sorreggerle 
se non a salvarle e ancora e 
sempre l'istitnto matcrno. 
Siamo di fronte a un fem-
minismo che, a dispetto del
la scaltrezza con cui si at-
teggia e trascolora, non puo 
non appariro alquanto tra-
dizionale. Eppure proprio da 
queste premesse prende cor-
po il personaggio piii viva-
cemente originale del libro: 
una ragazzctta sbandata e 
balorda, priva del buon sen
so pratico piu elementare, 
ignorantella e piuttosto ap-
piccicosa. Sbaglia tutto, nel
la sua vita, questa Mara; di 
una sola cosa si sente sicu-
ra, d'aver fatto bene a te-
nersi il bambino di cui era 
rimasta incinta, anche se 
non sa chi sia il padre — 
forse Michele, od Oliviero, 
o magari un altro — e non 
ha la minima idea di come 
allevarlo. 

E' su di lei che la narra-
trice esercita meglio un at-
teggiamento giocato sul dop-
pio registro dell'affetto e 
della crudelta: la fermezza 
di linee del ritratto fron-
teggia bene i pericoli dello 
intenerimento edificante. II 
fatto e che, pur rimandando 
e volti e circostanze delle 
cronache di costume con-
temporanee, il personaggio 
e tutto fantasiosamente in-
ventato, come in un apologo 
paradossale. Non e una so-
cieta ma una condizione 
umana a rispecchiarvisi; il-
lustrandola, la Ginzburg non 
narra una storia, offre il 
resoconto di un dest ine 

Accosto alia realta vuole 
invece tenersi il giovane 
Renzo Paris (al suo secon
do libro). « Cani sciolti » so
no detti i due anonimi pro-
tagonisti in quanto, dopo 
aver preso parte attiva alle 
lotte studentesche, non si 
riconoscono piu nel gruppi-
smo extraparlamentare, pur 
continuando a professare un 
astio forsennato contro i 
partiti di sinistra. D'altron-
de ormai gli anni dell'uni-
versita sono alle spalle: la 
c a m e r a di insegnanti li ha 
gettati in due diverse loca
lity di provincia, da dove 
si scambiano lettere, a te-
stimonianza reciproca del-
l'angoscia con cui vivono lo 
scontro fra entusiasmi mi-
tici di ieri c obblighi di re-
sponsabilita che oggi sono 
chiamati ad assumersi. 

II romanziere partecipa 
dall'interno al loro dram-
ma; percio si sforza di ri-
produrre mimeticamente il 
linguaggio parlato da que
st! ragazzi, iperpoliticizzato 
e nello stesso tempo sfrena-
tamente romantico. II risul-
tato e poco persuasivo; ma il 
libro conserva un interesse 
documentario notevolc. Pa
ris porta bene in luce- il 
carattcre viscerale del ri-
sentimento che questi figli 
della borghesia nutrono 
contro la loro classe d'ori-
gine, e di cui finiscono per 
restarc prigionieri. L'ansia 
di un rinnovamento totale 
dei rapporti umani rifiuta 
di articolarsi posilivamentc, 
in termini di ragione storica 
e di mediazioni politichc: 
percio si traduce in una 
frenesia che gira a vuoto, 
dove all'ostentata esibizio-
ne di aggressivita corri-
sponde una sempre piu di-
sperata fragilita interiore. 

II punto di crisi e raggiun-
to quando la ricerca di asso-
luto si trasferisce dai cam-
po delle vicende pubbliche 

' a qucllo dei fatti privati. 
Come i personaggi maschili 
di Caro Michele, anche quel-
h di Cani sciolti appaiono 
pateticamente vittime di un 
desiderio d'affetto e di una 
autoinibizionc all'cspansio-
nc amorosa. che li pongono 
in stato di inferiorita di 
fronte alia donna; cd e ap 
punto da questa tastsera che 
derivano le note pin imma-
ginosamente vibranti. Nel-

l 1'economia complessiva del 
libro. insomma, la dimensio-
ne idcologica cede a quella 
psicologico-morale: proprio 
come ncU'opera di una scrit
trice tanto diversa, quale 6 
la Ginzburg, che volutamcn-
tc riconduce il discorso sul 
la contestazione a un modo 
di perccpire 1'csistenza, fo
cal izza to sul rapporto fra i 
scssi. 

Vittorio Spinazzola 

COME USCIRE DALLA CRISI ATTUALE 

Tre domandc agli economist! 

In un supermarket- di Milario 

SIRO LOMBARDINI 
Ordinario all'Universita di Torino 

I \ Occorre combattere l'in-
* I f lazione senza ricorrere 

alia deflazione monetaria che. 
impedendo lo sviluppo degli 
investimenti e quindi l'ade-
guamento della capacita pro-
duttiva alio sviluppo della do-
manda, strozzerebbe la ripre-
sa. Non basta per6 una — 
pur necessaria — dichiarazio-
ne del governo in questo sen
so. Occorre creare le condi-
zioni perche una politica mo
netaria deflazionista sia con-
cretamente evitata. Le condi-
zioni sono due. In primo luogo 
il controllo dei prezzi. Anche 
a questo riguardo occorre evi-
tere posizioni velleitarie. Un 
tempo abbiamo promesso di 
fare tutte le riforme e si e 
fatto ben poco. Ora bisogna 
evitare di promettere che in 
un mondo in cui tutti i prezzi 
salgono noi riusciremo a te 
nere rigidamente fermi i prez 
zi per sei mesi o un anno. 
Bisogna invece porre sotto 

controllo i prezzi strategici: 
un controllo che deve essere 
effettivo ed efficace ed assi-
curare con misure diverse. 
per il breve e per il lungo 
periodo. maggiori disponibili-
ta e beni aH'interno. In se
condo luogo occorre ristruttu-
rare la spesa pubblica in mo
do da evitare una espansione 
del disavanzo dello Stato che 
ora. che si sta raggiungendo 
il pieno utilizzo delle risorse. 
alimenterebbe 1'inflazione. e 
nello stesso tempo creare Io 
spazio per il concreto avvio 
delle riforme. 

In questa battaglia tutte le 
forze si debbono sentire impe-
gnate Se non riusciremo a 
trarre 1'economia dall'attuale 
crisi. a superare la quale non 
basta una ripresa alimentata 
soprattutto dall'inflazione, se-
ri pericoli porrera Io stesso 
si^tema democratico come ho 
ntenuto di sottolineare nella 

mia relazione al Convegno di 
studio della Democrazia cri-
stiana a Perugia. 

t%\ A questa seconda doman 
^ / da ho in parte • risposto 
rispondendo alia prima, al-
meno per quanto riguarda la 
necessita di una politica se-
lettiva della spesa pubblica. 
Sulla possibilita di una politi
ca selettiva del credito sono 
invece piuttosto scettico. Le 
banche operano con criterfo 
di Iucro. Se la concessione di 
credito alia speculazione e piu 
lucrosa possiamo esser certi 
che essa non verra sacrifica-
ta per dare maggiori mezzi 
finanziari alia piccola e media 
impresa. Sul piano delta po
litica monetaria la struttura 
d relativamente semplice: ba 
sta evitare una politica di re-
strizione creditizia. Sul piano 
del credito occorre affronta-
re il problema di adeguare 

le strutture alle funzioni che 
il sistema deve svolgere per 
assicurare un adeguato svi
luppo del paese orientato a! 
raggiungimento degli obietti-
vi sociali. 

0 \ Occorre rivedere la poli-
* / tica di sostegno dell'indu-
stria che deve concretarsi in 
forme tali da mettere le no-
stre imprese in grado di com-
petere a Iivello internazionale 
— grazie ad esempio ad un 
maggiore sviluppo della ricer
ca che in quasi tutti i paesi 
e largamente finanziata dallo 
Stato — e nel contempo da 
creare un effettivo vantaggio 
per la localizzazione nel Sud 
(cio puo essere ottenuto con 
una fiscalizzazione integrale 
degli oneri sociali). La politi 
ca degli incentivi non basta: 
occorre che essa si coordini 
ad una valida politica di or-
ganizzazione del territorio e di 
qualificazione professionale. 

ROMANO PRODI 
Docenle dell'Universita di Bologna 

| \ Quando I'aumento del co-
• / sto della vita raggiunge 

d ritmo di questi mesi I'uni-
co strumento che funziona e il 
controllo dei prezzi. Questa e 
l'esperienza di tutti i paesi ru-
ropei nel periodo contempora 
neo o appena successivo alia 
introduzione dell'IVA. L'unica 
eccczione e stata la Germa 
nia. ma per fattori del tu'.to 
contmgenti e non applicab.Ii 
all'Italia. 

Controllo dei prezzi non si 
gnifica * blocco » perche in al 
cuni casi (come nel seitor* 
petrolifero e per numerose 
materie prime) i prezzi inter-
nazionali sono talmenle au 
mentati da rendere per:coIo-
so. per la continuita dei no
stri rifomimenti. un ind.'scri-
minato blocco dei prezzi. 

II grave e che si approfitta 
dei rincari delle materie pri
me o dei costi del lavoro per 
fare salire i prezzi di due o 
tre volte I'aumento dei cosli. 
Occorre quindi un controllo o 
prima di tutto un'« autorita d» 
controllo » perche quella rsi 
stente in Italia e tale solo nel 
la carta. 

II controllo nel sottore :ndu 
striale dovrebb? ad esempio 
comprendere i Iistini 'Iclie 
cinquecento mangion smpres?. 
nel campo dell'edilizia do 
vrebbe essere allar^ato &d 
unita produttive minori e. per 
i prodotti alimentari. dovreb 
be riguarda re tutti i punti di 
vendita. I^i situazione del rxv 
stro setlore distributive rendc 
piu difficile quest'ultimo 
obk-ltivo. ma. nell'attuate si
tuazione. non resta allra via 
sicura per bloccare l'infia 
zione. 

La manovra fisrale t rcsa 
in fatti difficile dall'attuale si
tuazione di caos e di incertez-
za esistcnte nel settore, per 
cui realisticamente ci accon-
tenteremo di sapere che alio 

inizio del prossimo anno Ia ri-
forma fiscale entrera in vigo-
re da vvero. Dopo si che po-
tremo forse disporre di un al
tro strumento di politica eco-
nomica. 

Q \ Non e certo facile favo-
• / rire la ripresa economica 
ed adottare nello stesso tern 
po misure selt'ttive del credito 
proprio perche si prcvede die. 
per contare su di una ripresa 
consislente. gh investimenti 
delle impre?e private dovran 
no aumentare di una quota vi-
cina al 30 per cento rispeSto 
alio scorso anno. 

Una selezione settoriale c 
difficile in quanto sono neces-
san forti investimenti di rin-
novo anche nei setton dove 
esiste una capacita produttiva 
in eccesso (pensiamo ad 
e=empio agli impianti di dc-
puraz.one per le raffinerie). 
Altrettanto dubbia appare una 
restrizione del credito agli :m-
portatori di materie prime. 
anche se parte di questa im 
portazione c realizzata alio 
scopo di aumentare le scorte. 
In tempi di prezzi crescenti. 
I'aumento delle scorte e una 
Iogica arma di difesa da par 
te delle imprese. I giapponesi 
->tanno mscgnando a tutti in 
materia. 

Non ho invece nessuna os\ 
tazione per una restrizione 
drastica e generale del credi
to all'acquisto di terreni e di 
odifici non di nuova costru-
zione Tutta 1'ingente massa 
del credito alia edilizia deve 
alimentare I'aumento dell'of-
ferta di abitazioni o promuo 
vere radical! piani di rinnovo 
e non una pazza l^vitazione 
dei prezzi, per cui le case co-
sta no piu nel centro di Milano, 
di Bologna o di Roma che non 
ai Campi Elisi o nella City 
di Londra. A questa pazzia 
deve essere posto un freno, 

Alio stesso modo le agevo-
lazioni creditizie per Facqui-
sto di terreni agricoli dovreb-
bero essere limitate agli agri-
coltori. alle cooperative o al
le aziende che si impegnino a 
rigorosi piani di ristruttura-
zione. 
Una Iimitazione alle possi

bilita speculative dei contrat-
ti di borsa (sul modello di 
quanto gia avviene in tutti 
gli a im paesi) sara inoltre 
un utile cnterio d'azione nella 
difficile distinzinne fra inve-
stimento e speculazione. 

Riguardo ai problemi credi 
tizi non bisogna dimenticare 
che anche il sistema bancario 
gode attualmente di inconce-
pibili protezioni. Una politica 
meno discriminatoria contro 
le banche straniere che vo-
gh'onc operare in Italia rap 
presenterebbe ad esempio un 
serio passo in avanti nella !ot-
ta contro la rendita, che e as-
sai vitale nel settore. 

Q \ Un primo modo per af-
' * / frontare con successo il 
problema degh squilibri fra 
Nord e Sud e nella formula-
zione di una seria politica eu 
ropea in materia. E' infatti 
inconcepibile che otto milioni 
di stranieri (di cui una buona 
parte sono italiani) lavorino 
nei paesi del nord-Europa 
mentre nel Mezzogiorno il Ii
vello di disoccupazione e sot-
toccupazione permane altis-
simo. L'ltalia non pud limi-
tarsi a chiedere di fruire di 
un'elevata quota dei fondi eu 
ropei per la politica regiona-
le: se anche essi fossero as 
segnati tutti all'Italia non s? 
rebbero uno strumento suffi-
ciente per la soluzione dei no
stri problemi ma equivarreb 
bero ad un semplice aumen-
to delle dotazioni della Cassa 
del Mezzogiorno. Occorre in
vece portare verso il Mezzo

giorno una consistente quota 
della futura espansione delle 
imprese europee. 

Sotto 1'aspetto della politica 
economica interna e urgente 
I'abbandono di incentivi al ea-
pitale per accentuare I'atten-
zione sugli incentivi al lavoro, 
attraverso una fiscalizzazione 
differenziata degli oneri so
ciali. 

Una slrategia di roitura in 
favore dello sviluppo mendio-
nale nchiede anche profondi 
nnnovamenti nei modi di Ia 
voro nell'industria. Di prima-
na importanza e a questo pr> 
posito un accordo fra sinda-
cati e imprenditori pubblici e 
privati riguardo alia introdu
zione dei turni plurimi in tut
te le imprese del Mezzogiorno 
per cui questa innovazione 
venga richiesta. 

Contemporaneamente si do-
\Ta permettere una certa 
quantita di lavoro straordina-
rio in tutte le zone del Nord 
in cui ora si e prossimi alia 
piena occupazione. II proble
ma del Mezzogiorno si risolve 
infatti solo se ia maggior par
te dei posti aggiuntivi di la 
voro verra realizzata nelle zo
ne meridionali Se il boom si 
fondera ancora una volta sul-
ie assunziom nelle regioni piu 
sviluppate non potremo che 
ricadere nei soliti guai e nel
le solite tra^edie della fuga 
dai Mezzogiorno e delle in 
tollerabili condizioni di vita 
dei lavoratori delle grandi cit 
ta del Nord. 

La realta delle aree depres-
se italiane non 6 naturalmcn-
te schematizzabile in una co-
si breve risposta in quanto 
esistono altre zone con una 
preoccupante poverta relativa 
(la cosiddetta c tc^za Italia >) 
ma forse su questi problemi 
varra la pena di aprirc pre
sto un dibattito piu approfon-
dito. 

Da piu parti e stato sostenuto che e neccssario combat

tere rinflazione senza ricorrere alia' deflazione, cioe a 

una politica di restrizione del credito, di inasprimenti fi-

scali, di riduzione della spesa pubblica. Quali misure 

suggerisce oggi per combattere 1'inflazione? 

2 Per evitare il ricorso alia deflazione e necessario attuare 

con la massima urgenza una politica fortemente seletti

va, e cioe che operi scelte precise nel campo del credito 

e della finanza pubblica. Quali priorita ritiene sarebbe 

necessario stabilire nell'impiego delle risorse disponibili 

presso le banche e la pubblica amministrazione? 

O Lo squilibrio Nord-Sud, anche a causa dell'inflazione, 

sta registrando un ulteriore aggravamento. Quali inter-

venti ritiene dovrebbero essere attuati nel Mezzogiorno 

e a Iivello nazionale per contrastare le tendenze in atto? 

Le domande sono state rivolte dall'Unita a un gruppo di 
economist! di varie tendenze. Pubblichiamo oggi le risposte di 
Francesco Forte, Siro .Lombardini e Romano Prodi intorno alia 
attuale situazione economica e alle misure per fronteggiarla. 
Nei prossimi giorni pubblicheremo gli altri interventi perve-
nuti al giornale. 

FRANCESCO FORTE 
Ordinario all'Universita di Torino; vice-presidente dell'ENI 

n Sono fra quelli che so-
stengono che bisogna do-

sare e selezionare attenta-
mente i rimedi contro 1'infla
zione. per evitare una perico-
losa deflazione, che sarebbe 
un rimedio peggiore del ma
le. Cio non vuol dire pero 
che non vi sia nulla da fare, 
nel campo del credito e della 
finanza pubblica. Ad ogni mo
do. oltre a misure in questi 
settori. di cui mi occupero 
nella risposta alia domanda 
successiva. ritengo che sia 
importante anche I'annuncio 
del rientro dell'Italia nel ser-
pente monetario europeo, in 
tempi ragionevolmente brevi. 
alio scopo di ridurre le spe-
culazioni sul cambio della li
ra. Ie quali ne fanno scende-
re la quotazione e. attraverso 
questo. fanno rincarare i prez
zi di importazione con conse-
guenze sui livelli dei prezzi 
interni. 

Ritengo inoltre che sia im
portante impostare un pro-
gramma per il contenimento 
dei prezzi dei beni di prima 
necessita. basato soprattutto 
sui seguenti punti: massicce 
importazioni di derrate agri-
cole. in esenzione dai orelie-
vi comunitari (la autorizzazio-
ne della CEE e stata conces-
sa. in altre circostanze. per 
operazioni di questo genere. a 
favore di altri paesi del MEC) 
canalizzate su reti di distribu-
zione che si impegnino a ven-
dere a prezzi comprendenti 
solo moderati margini per la 
intermediazione: e cqpeedendo 
comunoue licenze di importa
zione. oltre che ai soliti ri-
stretti gruppi di operatori. an
che ad organism! di questo 
genere. che si impegnino a ri-
vendere all'ingrosso o al mi-
nuto o a entrambe Ie fasi con 
margini moderati; impegno a 
non variare i Iistini fino al-
l'autunno. di case industriali 
e commerciali. nel massimo 
numero possibile di settori. 
con il riconoscimento a coloro 
che faranno cio di particolari 
vantaggi: estensione ad altri 
beni del regime del controllo 
dei prezzi del CTP e miglio-
ramento delle procedure per 
la sua effettiva attuazione (che 
attualmente lasciano molto 
a desiderare): legislazione di 
equo canone per gli affitti del 
Ie abitazioni non di lusso: au 
mento degli stanziamenti per 
I'edilizia economica e popola 
re: alia nuova legge sulla ca 
sa sono stati fatti mancare i 
fondi. per dimostrare che essa 
non puo funziona re; ma se e 
vero che e onoortuno snellir 
ne alcune procedure, non c 
men vero che condizione indi 
spensabile per fare funzionare 
questa legge e dotarla di mez 
zi adeguati. sia per l'acquisi 
zione delle aree fabbricabili 
da parte degli enti local!. 
come per la urbanizzazione di 
tali aree. come per Ie oostru 
zioni degli alloggi deil'edilizia 
sovvenzionata e di quella. non 
meno importante. convenzio 
nata. 

t%\ Ritengo che sia impor-
~f tante, innanzitutto. dota-
re la finanza pubblica di mag
giori introiti tributari. nell'im-
mediato e nel prossimo futu-
ro, per evitare che incontrino 

difficolta crescenti e di collo-
camento le emissioni di titoli 
a reddito fisso necessari per 
finanziare gli investimenti 
azionati dalla mano pubblica. 
tanto nel settore infrastruttu-
rale come in quelli degli inve
stimenti produttivi pubblici e 
privati. L attuazione ctella ri-
scossione di imposte dirette 
riguardanti anni decprsi (che 
si potrebbe fare mediante un 
apposito provvedimento legi-
slativo di sistemazione delle 
pendenze arretrate. il quale 
potrebbe rendere una cifra 
molto elevata) pud servire 
egregiamente a questo scopo. 
anche perche non ha effetti 
deflazionistici sulla domanda 
globale. mentre riduce la li-
quidita; ma va ajfiancata da 
una politica di energica at
tuazione della riforma delle 
imposte indirette, da poco en-
trata in vigore. rivolta a ri
durre i margini di evasione 
che sembra si vadano manife-
stando pericolosamente: va 
inoltre affiancata daH'impegno 
a non rinviare la riforma del
le imposte dirette, prevista 
per 1'anno venturo e da un 
sistema di riscossione delle 
stesse. tendente il piu possi
bile ad anticipare gli effetti 
della riforma (a questo pro-
posito mi sembra importante 
lintroduzione del sistema del
la trattenuta differenziata sui 
redditi medi e medio alti. al
io scopo di fare in modo che 
essi paghino subito le aliquote 
previste dalla legge. anziche 
effettuare il pagamento a con-
guaglio in tempi successivi). 

Vanno favoriti i crediti per 
gli investimenti in impianti e 
attrezzature, con particolare 
attenzione per Ie piccole e 
medie imprese. che di solito 
sono quelle per cui e meno 
agevole I'accesso al credito e 
per ragriccltura; i crediti a 
breve termine dovTebbero es -
sere invece dati a buone con 
dizioni soltanto nel Iimitato 
ambito di rislrette e chiare 

esigenze di esercizio. scorag-
giando viceversa le politiche 
di accumulazione di scorte. 
di mantenimento all'estero di 
somme relative a crediti per 
esportazioni e di pagamento 
anticipato per Ie importazioni. 

I I . credito per Ia specula
zione sui titoli dovrebbe esse
re rincarato e ristretto: que
sto anche per evitare un gon-
fiamento anormale delle quo-
tazioni di borsa. che potrebbe 
essere accompagnato da una 
successiva flessione. fonte di 
turbamento dei mercati finan
ziari. A maggior ragione si 
dovrebbe restringere il credi
to (anche se non e agevole. 
in questo campo, operare a 
puro Iivello nazionale) per Ie 
operazioni speculative sulle 
valute. Invece, per Ie rimes-
se degli emigrant! proporrei 
un cambio speciale.a tassi fa-
vorevoli garantiti, da prati-
carsi con particolari procedi-
menti. mediante istituti di 
credito pubblici. al fine di 
agevolare l'afflusso delle ri-
messe stesse all'attivo della 
nostra bilancia dei pagamenti. 

O l Cid che occorre fare, ov-
*»/ viamente, e mantenere 
buone condizioni di credito per 
il sud. neH'industria e nella 
agricoltura; e accelerare al 
massimo i programiru per lo 
sviluppo di nuova capacita 
produttiva nel Mezzogiorno e 
anche in altre aree depresse. 
sia nell'azione diretta che in 
quella per Ia dotazione delle 
infrastrutture. E' perd una po
litica che si svolge nel tempo 
e che non pud avere effetto 
positivo in tempi brevissimi. 
Per questo, naturalmente. non 
va differita, e nello stesso 
tempo occorre mantenere con
dizioni di alto sviluppo senza 
degenerazione inflazionistica. 
appunto per consenlire che !a 
soluzione di questi problemi 
possa esph'carsi in tempi ade
guati. 

IN TUTTE LE LIBRERIE 

Gli orfani dell'assistenza 
Analisi di un collegio assistenziale per minori con-
dotta da F. Carugati, G. Casadio, M. Lenzi, A. Pal-
monari, P. Ricci Bitti. 
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Attraverso una indagine psico-sociologica rigorosa di uno 
specifico « caso -, un contributo appassionato alle discus
sion! in atto sui proMemi dell'assistenza ai minori 
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