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La resistenza popolare 

alFoffensiva dei « gorilla » 

Per la liberta 
dell'Uruguay 

II dovere della solidariefa con le forze democratiche 
che animano la lolfa conlro il «golpe» reazionario 

Con il colpo di stato del 
27 giugno, il dramma del
l'Uruguay e giunto ad un 
punto di svolta che non po-
trebbo essere piu drastioo. 
Ii'avvenimento e destinato 
ad avere ampie ripercussio-
ni. In realta, in, Uruguay e 
appena iniziata una nuova 
fase di lotta per la difesa e 
la riconquista delle liberta 
politicho nazionali, ed e del 
tutto chiaro cho la grande 
maggioranza dei cittatlini 
umguaiani ha rilanciato la 
sfida, per bloccare e pos-
sibilmente roveseiare il ten
tative di imporre al paese 
un regime apertamente rea
zionario. Contro questa re
sistenza, animata dalle for
ze democratiche e di sini
stra, si abbatte in queste 
ore la repressione scatena-
ta dalla dittatura. 

Ma la questione non puo 
limitarsi all'Uruguay. Gia da 
anni questo piccolo stato di 
grandi tradizioni democra
tiche e socialiste era entra-
to nell'occhio del tifone. An-
che il momento in cui il 
golpe di Bordaberry e dei ge-
nerali che lo sostengono (in 
pratica l'ala « brasiliana » 
dell'esercito) e venuto a ca-
dere e particolarmente si
gnificative, sotto il profi-
lo nazionale come sotto 
quello internazionale. La 
aspra battaglia per il dirit-
to ad uno sviluppo realmen-
te indipendente, e dunque 
contro lo sfruttamento im-
perialistico comunque ma-
scherato ed orchestrato, che 
oppone in tanti paesi della 
America latina consistenti 
settori operai e popolari al-
l'alleanza fra Foligarchia e il 
grande capitale (le « mulli-
nazionali» vecchie e nuove) 
aveva gia trovato nel colpo 
di stato dei militari brasi-
liani, quasi dieci anni or 
sono,- uno dei suoi momenti 
discriminanti e piu chiara-
mente esplicativi. 

Ma I'esportazione o la ri-
traduzione in termini uru-
guaiani dell'esperienza bra
siliana, del resto strettamen-
te connessa agli interessi e 
alia strategia dell'imperiali-
smo statunitense, non sem-
bra poi cosi facile se e vero 
che a Montevideo le masse 
operaie e studentesche so
no in sciopero generale da 
due settimane contro la 
chiusura del Parlamento. 

II golpe del 27 giugno, 
tuttora vigorosamente con-
testato, rappresenta la pun-
ta di diamante di una con-
troffensiva reazionaria che 
mira a colpire, secondo tut
te le analisi piu qualificate, 
il movimento antimperiali-
sta in atto in Cile, in Peru 
e in Argentina: dopo il '70 
specialmente a Montevideo, 
a Santiago, a Buenos Aires 
si era registrato un deciso 
risveglio di forze nazionali e 
di classe. 

La nostra solidarieta non 
puo dunque — e non de-
ve — mancare. I democrali-
ci italiani non Dossono nem-
meno ignorare motivi piu 
profondi e lontani, che col-
legano la nascita della Re-
pubblica Orientale dell'Uru-
guay al nostro Risorgimento 
nazionale, nel nome di Giu
seppe Garibaldi che sulle 
rive del Plata si guadagno il 
titolo di « eroe dei due mon-
di ». E del resto, il «gari-
baldinismo > e parte inte-
grante e originaria della 
tradizione politico - sociale 
uruguaiana, che si vuole col
pire e troncare una volta 
per sempre. 

I servizi 
segreti 

Bordaberry, alle cui spal
l s sta la giunta militare del
l s forze annate, subito do
po il Congresso ha sciolto 
la Confederazione del lavo-
ro, posto in stato d'assedio 
il paese, messo il bavaglio 
alia stampa e sta dando la 
caccia agli oppositori. Sin-
dacalisti e parlamentari ven-
gono arrestati o costretti al
ia ciandestinita, manifesta-
zioni popolari vengono sof-
focate nel sangue. Sullo 
sfondo dello sciopero gene-
rale e di un vasto movimen
to di ostracismo alia svolta 
reazionaria si e delineata la 
convergenza del Partito 
> Blanco > con i partiti de
mocratic! e di sinistra, che 
hanno costituito insieme un 
« Fronte di resistenza civi
le contro la dittatura ». 

Agli sviluppi di questa cri-
si, alle prospettive di una 
lotta cosi sintomatica e gra
vida di conseguenze, si trat-
ta di prestare il massimo 
di attenzione. II caso ame-
rikano dell'Uruguay, pud in 
breve trovare sbocco-in »I-

fra le forze armate e il Par
lamento, fin da febbraio ha 
segnato un grosso punto di 
vantaggio a favoro delle pri
me, e la linea riformista-pe-
ruviana appare oggi quanto 
meno sotto il controllo dei 
gorilla. Si sa che il colonnel-
lo Ramon Trabal, dei servizi 
segreti uruguaiani, e il neo-
ambasciatore degli Stati 
Uniti, Anthony Siracusa, 
non nuovo alle imprese del
la CIA, sono state le emi-
nenze grigie deH'ulitimo gol
pe. Tuttavia, l'azione di Bor
daberry — un protagonista 
di facciata, almeno per ora 
— presenta non pochi pun-
ti di debolezza, e rischia di 
rimanere isolata special
mente di fronte alle popola-
zioni urbane, tradizionalmen-
te democratiche, associate 
nei sindacati e nei partiti 
antifascisti e schierate in 
una combattiva opposizione. 

La paura 
delle riforme 
Ma il logoramento implici-

to in una lunga lotta gia 
durata per anni ed anni, 
nonche nel circolo vizioso 
di una crisi economica sem
pre piu estesa e aggroviglia-
ta comporta d'altra parte, 
per conseguire un qualsiasi 
successo, il superamento tut-
t'altro che semplice di non 
poche difficolta. La piatta-
forma unitaria che si sta 
realizzando puo essere con-
siderata un buon auspicio. 
II confronto fra l'una e l'al-
tra forza, in una fase della 
lotta ancora alquanto fluida, 
puo concludersi con una ri-
scossa della base popolare e 
della parte democratica, o 
con un ulteriore giro di vi-
te e uno sforzo di cristalliz-
zazione del nascente regi
me, mentre un compromes-
so, sempre precario, appare 
ora del tutto improbabile. 

L'asse della reazione cerca 
dunque di forzare la resi
stenza di un piccolo popolo, 
forte soltanto delle sue or-
ganizzazioni di massa, oggi 
poste fuori legge, della sua 
avanguardia comunista, del
lo sue alleanze e tradizioni 
democratiche. La base « lo
cale » della manovra, e da
ta dal tentativo di un'oli-
garchia agraria ben saldata 
agli interessi delle banche 
e alia finanza internazionale 
di sfuggire alia riforma 
agraria, alia nazionalizzazio-
ne delle esportazioni, e di 
far ricadere il peso della 
crisi del settore agrario sul-
la popolazione lavoratrice. 

Come in altre regioni del-
l'America australe, il pro
blema dell'inflazione, delle 
difficolta finanziarie ed ali-
mentari, e anche in Uru
guay strettamente legato al-
1'uso privatistico, antinazio-
nale ed antipopolare, del 
settore agricolo, alia riorga-
nizzazione della produzione 
e del mercato delle carni e 
dei cereali. Di qui uno scon-
tro di classe che investe, da 
anni, anche questa ex « Sviz-
zera dell'America latina >, e 
che e giunto ora al suo no-
do decisivo. Contro i pro-
grammi di riforma, di svilup
po della democrazia, di na-
zionalizzazione delle risorse, 
generali ed agrari hanno 
tentato e stanno tentando 
una * controrivoluzione pre-
ventiva », e non e detto che 
le punte piu oltranziste non 
abbiano il disegno di gabel-
larla c stabilizzarla come una 
< rivoluzione nazionale >. 

Contro il « disordine » del
la democrazia rappresenta-
tiva e il regime dei partiti 
si e cominciato aprendo il 
fuoco sul Parlamento e scio-
gliendo i sindacati. E ' su 
questi due punti decisivi 
che adesso dovranno misu-
rarsi, in giudizi ed atti pre-
cisi, anche le forze politiche 
e intellettuali del nostro 
paese. Sulla base dell'espe
rienza di questi anni, non 
bisogna arrivare troppo tar-
di. II Partito comunista ita-
liano si e gia tempestiva-
mente e autorevolmente pro-
nunziato. II caso della Gre-
cia e del Brasile e davan-
ti a tutti noi: la matrice dei 
colpi di stato e dell'instau-
razione della dittatura e 
sempre la stessa. C'e voluto 
del tempo, anche in Italia, 
perche la denuncia antifa-
scista e 1'eloquenza dei fat-
ti giungessero e sfiorare, 
sia pure in ritardo e par-
zialmente, le classi dirigenti 
del paese. In Uruguay la 
partita e ancora aperta: 
questo e non altro e il mo
mento perche l'ltalia repub-
blicana trovi il modo e la 
forza di far ascoKane la sua 
voce. 

Tre domande ad economist* di diverse tendenze 

lerapfe della crisi: ateune proposte 
II 5 luglio abbiamo pubbli-
cato le rlsposte di Siro 
Lombard in i, Francesco 
Forte e Romano Prodi a 
tre domande poste dal-
l'« Unita » sulla crisi eco
nomica e sulle misure da 
adottare per superarla. 
Pubblichiamo oggi gli in-
terventi di Pietro Armani 
e Corrado Fiaccavento. 

Da piti parti e stafo sostenuto che e ne-
cessario combaltere I'inflazione senza 
ricorrere alia deflazione, cioe a una po-
litica di restrizione del credito, di ina-
sprimenti fiscali, di riduzione della spesa 
pubblica. Quali misure suggerisce oggi 
per combattere I'inflazione? 

Per evitare il ricorso alia deflazione e 
necessario attuare con la massimd urgen-
za una polilica fortemente selettiva, e 
cioe che operi scelte precise nel campo 
del credito e della finanza pubblica. 
Quali priorita ritiene sarebbe necessario 
stabilire neH'impiego delle risorse dispo-
nibili presso le banche e la pubblica 
amministrazione? 

Lo squilibrio Nord-Sud, anche a causa 
dell'inflazione, sla registrando un ulte
riore aggravamento. Quali interventi ri
tiene dovrebbero essere attuati nel Mez-
zogiorno e a livello nazionale per con-
trastare le tendenze in alto? 

CORRADO FIACCAVENTO 
professore all'Universita di Firenze; membro della Giunta Esecutiva dell'ENI 

1 \ La direttrice principale 
•*•/ dell'azione di politica 
economica a breve termine 
deve essere rivolta al mante-
nimento. al consolidamento ed 
alia diffusione della ripresa 
in atto. In altri termini, il 
controllo dell'inflazione deve 
essere considerato meramen-
te strumentale rispetto a que
sti fini piu sostanziali. Esso 
implica una serie di misure 
da deliberarsi immediatamen-
te; ma tali misure debbono 
essere scelte in modo da in-
serirsi organicamente in una 
prospettiva di sviluppo di piu 
lungo periodo ed in modo da 
riparare alle ingiustizie distri
butive provocate dall'inflazio-
ne stessa. 

Sul piano astratto, si pone, 
innanzitutto, un problema di 
stabilizzazione verso l'esterno. 

La svalutazione subita dalla 
lira dopo l'inizio della flut-
tuazione consentira ai nostri 
esportatori di recuperare lar-
ga parte dei maggiori costi 
interni verificatisi negli ultimi 
tempi e potra favorire, insie
me con la ripresa della pro
duzione, un rilancio delle 
esportazioni stesse. Tuttavia 
essa ha gravato pesantemen-
te sul rialzo dei prezzi inter
ni. Inoltre, 1'instabilita del 
cambio e fonte di gravi tur-
bative anche attraverso le ri-
percussioni che essa provoca 
sui mercati finanziari (fuga 
di capitali che cercano di in-
vestirsi nelle monete che si 
apprezzano, artificioso rigon-
fiamento dei titoli azionari, 
etc.). E" necessario, percio, 
formulare un piano di stabi
lizzazione del cambio a quel 
livello che nel breve e medio 
periodo si riveli sostanzial-
mente compatibile con un 
equilibrio della bilancia dei 
pagamenti. Tale livello po-
trebbe anche essere, secondo 
il giudizio tecnico dell'autori-
ta monetaria, superiore a 
quello attuale. 

Per conseguire questo risul-
tato, tuttavia, non sembra 
possibile, in questo momento, 
ricorrere alia dichiarazione di 
una nuova parita e tornare 
quindi ad un sistema di cam-

bi fissi, soprattutto perche 
verrebbe meno, nei confront! 
della speculazione, il deter-
rente della possibile fluttua-
zione. Percio il livello di cam
bio desiderato dovra tempo-
raneamente conseguirsi me-
diante operazioni di mercato 
aperto, destinando senz'al-
tro ed eventualmente a tale 
scopo le riserve disponibili di-
rettamente e indirettamente. 

Potra pensarsi ad un ritor-
no ai cambi fissi (aH'interno 
della Comunita) solo quando 
alia stabilizzazione verso l'e
sterno avr& fatto da neces
sario pendant un'effettiva sta
bilizzazione interna. 

Le caratteristiche congiun-
turali dalle quali e contraddi-
stinta l'evoluzione del nostro 
sistema, in cui la capacita 
produttiva utilizzabile ha pro-
babilmente gia raggiunto un 
tetto nel settore dei beni di 
consumo ed e prossima a rag-
giungerlo nel settore dei beni 
di investimento ed in cui, tut
tavia, i prezzi, nella loro 
dinamica, subiscono in modo 
determinante l'influenza dei 
costi: in una tale situazlone 
congiunturale e strutturale gli 
interventi per la stabilizzazio
ne aH'interno postulano ne-
cessariamente che si rinunci 
a ricorrere alio strumento in-
discriminato della manovra 
del credito. 

0 \ Per fronteggiare una si-
• * ' tuazione d'instabilita mo
netaria come quella che stia-
mo attraversando, che larga-
mente deriva da atteggiamen-
ti meramen te specula tivi e 
che ha gia provocato danni 
notevoli alle classi di reddi-
tuari impossibilitati ad ade-
guarsi prontamente alle va-
riazioni del metro monetario, 
a mio avviso e necessaria una 
manovra complessa, che si 
serva, come accennavo, tanto 
dell'intervento amministrativo 
diretto, quanto dello strumen
to legislativo e fiscale. 

In estrema sintesi direi che 
e necessario finanziare la ri
duzione o il blocco di certi 
prezzi (quelli dei consumi e 
dei servizi che piu incidono sui 

bilanci delle famiglie meno 
abbienti), mediante prelievo 
da operarsi dai bilanci delle 
famiglie piu abbienti: lascian-
do cosi invariato l'indebita-
mento complessivo dello Sta
to e rastrellando alio stesso 
tempo liquidita vagante, che 
e proprio quella che alimenta 
la speculazione. Lo stesso pre
lievo dovrebbe essere destina
to, in parte, alia copertura di 
interventi specifici a favore 
dell'attivita produttiva e del 
Mezzogiorno. 

In pratica ritengo che il co-
siddetto «condono» sulle impo-
ste dirette e utile ed oppor-
tuno, anche in vista dell'en-
trata in vigore della riforma 
tributaria. Da esso si trar* 
rebbero risorse sufficienti per 
finanziare l'abolizione o la si-
gnificativa riduzione di impo-
ste sul consumo di generi po
polari (lo zucchero, 1'energia 
elettrica, il gas. le sigarette 
popolari. etc.; ma non la ben-
zina, come da qualche parte 
e stato suggerito, perche si 
destinerebbero risorse pubbll-
che ad alleviare un genere di 
consumo che ha un'incidenza 
crescente sui bilanci delle fa
miglie man mano che diven-
gono piu ricchi). 

Si potrebbe altresl pensare 
ad elevare con decorrenza im-
mediata la quota esente dei-
l'imposta di ricchezza mobile 
sui redditi da lavoro dipen-
denti fino al limite di 900.000 
Lire 1 milione gia previsto 
mediamente nella riforma tri
butaria. 

Alio stesso modo, il «con-
dono » potrebbe fornire risor
se sufficienti a finanziare in
terventi specifici per il conso
lidamento della ripresa pro
duttiva. A tal fine sembre-
rebbe opportuno portare a 
conclusione delle iniziative gia 
prese, come la messa in fun-
zione del Fondo Centrale di 
garanzia per le piccole e le 
medie imprese (cio anche al
io scopo di contrastare rischi 
sempre incombenti di restri-
zioni creditizie) o il rifinan-
ziamento della legge tessile o 
la definizione di prowidenze 
a favore delle piccole e medie 
imprese commercial!. Anche 

l'azione delle imprese pubbli-
che dovrebbe essere favorita, 
magari mediante l'aumento 
dei fondi di dotazione. 

o \ Quanto agli squilibri 
° ' Nord-Sud, che peraltro 
non ritengo vengano aggrava-
ti dal processo inflazionisti-
co (secondo, almeno, quanto 
mi risulta da alcuni confronti 
quantitativi; ma mi rendo 
conto che questa e una tesi 
non generalmente condivisa). 
qui non c'e lo spazio per apri-
re un discorso esauriente e, 
d'altronde, in questo momento 
quelli che interessano sono gli 
interventi d'urgenza. 

Sotto tale profilo un effetto 
positivo piu immediate per il 
rilancio del Mezzogiorno ri
tengo che potrebbe avere la 
fiscalizzazione totale degli 
oneri sociali per le imprese 
operanti nei territori meridio
nal!; da realizzarsi, magari. 
con una certa gradualita (per
che non costituisca, almeno 
in un primo momento di adat-
tamento. una semplice rendi-
ta a favore di chi e gia pre-
sente). 

Mi sembrerebbe, poi, di ef-
ficacia immediata, finanziare 
due piani speciali, entrambi 
rivolti al miglioramento del 
tenore di vita delle popolazio-
ni meridional! ed alia dotazio
ne di quei territori di infra-
strutture importanti anche per 
l'attivita economica in genere. 
Vale a dire: un piano con-
cernente la totale elettrifica-
zione delle zone ancora sfor-
nite e un piano destinato a 
provvedere il servizio per il 
gas di citta per la maggior 
parte delle popolazioni ancora 
carenti d'onere ammortizza-
bile per quest'ultimo piano sa
rebbe dell'ordine di 150 mi-
liardi per ogni 4 milioni di 
abitanti; in una prima fase 
dovrebbe essere questa la 
previsione ammissibile, anche 
per non andare incontro ad 
una carenza della materia 
prima indispensabile). 

Mi rendo conto che si trat-
ta di questioni particolari, ma 
che non considererei di secon-
daria importanza. 

Nelle grandi citta italiane superato il limite di tollerabilitd 

IL RUMORE COME MALATTIA 
La salute deH'uomo e minacciata anche dai suoni sempre piu intensi e fastidiosi • Misurato in deci
bel i l « disturbo » provocato da un jet o da un'auto - Una legislazione che non consente nessuna difesa 

II traffico in via Principe Eugenio a Roma In un'ora di punta 

II rumore, nelle grandi cit
ta italiane, ha raggiunto e 
talvolta superato, ormai, i li-
miti massimi di tollerabilita. 
A Milano la rumorosita del 
traffico supera, in media, i 
95 decibel, in alcune zone di 
Roma sfiora i 100, a Napoli 
supera, in alcuni casi, i 105. 
F? da tenere presente che il 
limite massimo oltre il qua
le, secondo i medici. si rischia 
la sordita, dopo una esposi-
zione al rumore di 8 ore al 
giomo, e di 87 decibel. Questi 
dati sono tratti dalla relatio
ne sulla situazione ambienta-
le del paese presentata re-
centemente dalla Tecneco al
ia conferenza nazionale d'Ur-
bino. «In Italia — vi si leg
ge — la gran parte della su-
perficie metropolitana dei 
principal! aggregatl urbani si 
trova in condizioni di rumo
rosita decisamente inaccetta-
bili e talvolta pericolose per 
la salute dell'uomo ». 

Le rllevazioni disponibili so
no scarse e poco omogenee, 
perche effettuate, per le v»-

rie citta, spesso a distanza 
di anni. Le piu significative 
riguardano Roma, dove in 
questi giomi il pretore Amen-
dola ha iniziato la aguerra 
del silenzio » contro a marmit-
te» e motori truccati. Nelle 
varie zone del centra cittadi-
no ono stati registrati rumo-
ri oscillanti tra i 65 e i 100 
decibel, 

II dato piu preoccupante ri-
guarda le rilevazioni in tipi-
che «zone del silenzio» co
me quelle in prossimita degli 
ospedali. Presso gli ospedaii 
di S Spirito, S. Eugenio, e 
S. Giovanni sono stati regi
strati fino agli 85 decibel a 
finestre aperte e agli 80 deci
bel a finestre chiuse: secondo 
le tabelle mediche la soglia 
del o disturbo» e sui 50 

La situazione e grave anche 
in Lombardia dove, nelle cit
ta, si toccano gli 85-90 DB, 
con punte superior! a Milano, 
Brescia, Varese e Mantova, 

Si tratta di valor! medi: 
eslstono perd numerose zone 
in cui questi limlti vengono 

Iargamente superati. Cos! in 
prossimita degli aeroporti: un 
jet che decolla pud arrivare, 
a seconda della distanza che 
lo separa dall'ascoltatore, fi
no a 150 DB. Da notare che 
a 115 decibel e stata fissata 
la terza soglia, quella oltre la 
quale si prova dolore e si ri-
schiano. anche con brevi 
esposizioni, gravi danni all'u-
dito. LA superano, tanto per 
fare degli esempi, la musica 
di un complesso pop nei loca-
li notturni, il fischio di una 
sirena o di una locomotiva, le 
vibrazioni di un martellQ 
pneumatico (120 DB), ma lo 
raggiunge anche il semplice 
suono di un clacson (115 DB). 

Ma non basta: una moto-
retta tocca i 110 DB, lo sfer-
ragliare di un treno (a 4 me-
tri) i 100, il rombo di un au
tobus o di un autotreno i 95, 
una 500 a 100 Km. all'ora i 
90. «Va d'altra parte rileva-
to — affermava nel 1971 nel
la sua relazlone la speciale 
commlsslone ecologlca del Sc-
nato — che in lull* 1 pro-

blemi del rumore del traffico 
veicolare nei centri urbani so
no sensibilmente aggravati 
dalla configurazione e dalla 
struttura viaria della maggio
ranza delle nostre citta ». 

Le conseguenze di una pro 
lungata esposizione al rumo
re non riguardano solo l'udi-
to. Numerosi studi hanno di-
mostrato (anche se e diffici
le una precisa valutazione 
quantitativa e qualitativa) che 
gli effetti dannosi interessano 
anche il sistema nervoso en-
docrino, la vista, 1'apparato 
cardiovascolare. quello dige-
stivo, quello respiratorio, e 
posscno compromettere lo 
stesso equilibrio psichico. 

In Italia non mancano enti 
ed istituii che si occupano di 
questi fenomeni. Manca perd 
una precisa normativa (la 
commissione senatoriale defi-
niva Ascarsa, antiquata e 
frammentaria» I'attuale legi
slazione) e la nostra difesa, 
in pratica, resta affidata alia 
iniziativa di qualche isolato 

r pretore. 

PIETRO ARMANI 
Prof. all'Universita di Pisa; presidente della Commissione economica del PR! 

"I \ In questo momento di n-
•*-' presa della nostra econo-
mia, pur se «drogata» da 
gravissime pressiom inflazio-
nistiche, sarebbe certamenle 
pericolosa una restrizione del 
volume del credito erogato 
alle imprese dei settori diret-
tamente produttivi, specie 
considerando che oggi le 
aziende possono contare solo 
o prevalentemente sul canale 
bancario come fonte di finan-
ziamento dei propri investi-
menti (a tale canale finendo 
per ricorrere in defmitiva, an
che le grandi imprese, che 
non possono puntare adegua-
tamente suH'autofinanziamen-
to o sull'acquisizione di capi
tali di rischio attraverso il 
mercaio finanziario). 

Nel periodo breve sarebbe, 
altresi, pericoloso combatte
re I'inflazione con pesanti ina-
sprimenti fiscali, perche cio 
avrebbe effetti disincentivi 
sulla assunzione del rischio 
d'impresa e sulla ripresa de-
gu invest.menti mdusirialt Cio 
non toglie tuttavia che, nel 
medio periodo e per le esi-
genze di finanziamento delle 
riforme che comportino una 
forte destinazione di risorss 
ad impieghi di carattere so
ciale, possa configurarsi la 
necessita di un incremento 
contestuale dei prelievi fisca
li, soprattutto di carattere di
retto e realisticamente pro
gressive, a fronte delle mag
giori spese pubbliche preven-
tivate. Questo, evidentemen-
te, alio scopo di non aggra-
vare ancora i crescenti disa-
vanzi pubblici, che costitui-
scono essi stessi — con la co
pertura realizzata sempre piu 
attraverso la creazione di 
nuova base monetaria — un 
contributo continuo al mante-
nimento e alia alimentazione 
delle pressioni inflazionistiche 
in atto. 

Tuttavia, gia nel periodo 
breve un incremento degli in-
cassi tributari potrebbe rea
lizzarsi rapidamente con un 
ben congegnato provvedimen-
to di condono fiscale, che az-
zerasse il pesante contenzioso 
oggi pendente e recuperasse 
cosi una grossa quota di get-
tito, tra l'altro eliminando 
una delle piu diffuse giustifi-
cazioni dell'evasione. I pro-
blemi di equita. che questo 
provvedimento certamente 
solleva. vanno valutati sulla 
base della emergenza che I'at
tuale situazione comporta. es-
sendo preminente in questo 
momento ottenere una forte 
e rapida ripresa degli investi-
menti, un incremento dei get-
titi tributari senza inaspri-
menti di aliquote ed un chiaro 
ed efficiente awio della ri
forma fiscale in tutte le sue 
parti senza pericolosi rinvii. 

Infine le dimensioni e il rit-
mo di accrescimento dei disa-
vanzi di cassa del settore 
pubbheo sono alia base del 
mantenimento e deH'alimenta-
zione delle attuali pressioni 
inflazionistiche interne: cio di-
mostra come sia necessario 
realizzare subito le premesse 
per un arresto o un conteni-
mento deU'espansione di tali 
disavanzi di cassa. E' vero 
che la riduzione della spesa 
pubblica, in termini di valori 
assoluti. e osta^olata da! fat
to che la sua prevalente 
espansione negli ultimi anni 
dipende soprattutto da impe-
gni per spesa corrente, noto-
riamente rigidi e incomprimi-
bili una volta approvati. Tut
tavia. rarresto di questa 
espansione e senz'altro neces
sario, se si vuole agire sulle 
cause vere dell'inflazione, tan
to piu in quanto si e visto che 
gli aumenti delle spese pub
bliche correnti non sono stati 
generalmente accompagnati 
da un incremento della effi-
cienza della pubblica ammi
nistrazione, i cui costi con tali 
erogazioni vengono pagati. 

Occorre, pertanto, pensare 
ad una serie di interventi che 
blocchino o rallentino lo svi
luppo alluvionale della spesa 
pubblica ricorrente, la cui co
pertura in disavanzo viene 
tanto spesso fatta con la crea
zione di base monetaria. an
che a scapito del finanziamen
to dei settori direttamente 
produttivi. esposti cosi alle 
conseguenze di eventual i 
strette monetarie, finora mai 
effettuate a danno delle occor-
renze del Tesoro. 

Tutto cio impone. allora. di 
rivedere la legge sul riassetto 
della Pubblica Amministrazio
ne, quanto meno per ridurre 
gli effetti negativi dei piu al-
ti trattamenti economic! e del 
pensionamento anticipato del-
I'alta dirigenza, nonche per 
affrontare finalmente il pro
blema (finora sempre eluso) 
del rapporto tra funzioni ed 
organic! di ogni Ministero. Cid 
impone. altresi. di affrontare 
con uigenza tutti i problemi 
della Hnanza locale c della ri
forma della legge comunale e 
p:ovincia!e. dando un vero 
spazio alle competenze di con
trollo e di indirizzo delle re
gioni, senza eludere con ci6 
l'esigenza di restituire alio 
stato gli oneri di finanzia
mento di quelle funzioni sta-
tali che sono oggi accollate 
ancora ai comuni e che sono 
non ultima causa dei loro di
savanzi. 

Anche per quanto riguarda 
la finanza degli enti previden-
ziali, bisogna che ad una ade-

guata fiscalizzazione di oneri 
bociali si accompagni conte-
stualmente una approfondita e 
solleclta riforma delle struttu-
re previdenzlali, in modo da 
ridurne l piu evidenti ed as-
surdi sperperi, quei costi ec-
cessivi in rapporto a presta-
zioni inadeguate che danno al 
nostro paese un non encomia-
bile primato di inefficienza in 
questo settore tra tutti i pae
si della CEE. 

0 \ II problema oggi non e 
' semplicemente quello di 

adottare una serie di provve-
dimenti di breve periodo per 
curare tendenze di mero ca
rattere congiunturale, mo 
quello di rimediare ad una 
crisi che e da tempo struttu
rale e che si supera solo ope-
rando contestualmente sulle 
strutture del sistema. Cosi per 
ricreare la pluralita dei cana-
li di finanziamento delle im
prese, bisogna varare con 
estrema ur«enza la riforma 
delle societa per azion! e quel
la delle borse valori. ormai 
mature anche in schemi di di-
sesni di leg?e: cio. per alleg-
gerire in prospettiva la pres-
sione delle grandi imprese sul 
sistema creditizio, a tutto 
vantaggio delle piccole e me
die. 

Occorre, altresi, riprendere 
e completare il disegno rifor-
matore dell'ordinamento re-
gionale, perche attraverso es
so si abbia anche una rapida 
ristrutturazione degli organici 
e una riqualificazione delle 
funzioni della amministrazio
ne centrale dello stato. Biso
gna che la Pubblica Ammi
nistrazione sia posta prospet-
tivamente in condizione di co-
stare di meno alia collettivi-
ta (ai lavoratori e alle impre
se) e di essere piu efficiente, 
affinche una maggiore e cre
scente massa di risorse fi
nanziarie sia resa disponibi-
le per l'accumulazione, per 
gli investimenti direttamente 
produttivi e per quelli sociali. 
E' certamente, questo, un di
segno di razionalizzazione del 
sistema capitalistico italiano, 
ma !o credo che solo attra
verso esso sia possibile oggi, 
da un lato, combattere le for
me di rendita parassitaria, 
che si annidano anche nelle 
aree di protezione create da-
gli sprechi e dall'inefficienza 
e pletoricita dell'apparato am
ministrativo pubblico e para-
pubblico: da un altro lato. 
rendere operativi i principii 
della programmazione econo
mica, che ha bisogno di stru-
menti proprio nel settore pub
blico per non essere adisar-
mata » e velleitaria. 

D'altra parte, in un siste
ma economico caratterizzato 
da ampi squilibri strutturali, 
come e quello italiano. un di
segno di rigorosa razionalizza
zione istituzionale e ammini-
strativa e necessario, proprio 
per porre le premesse ad un 
superamento degli squilibri 
stessi. Tale superamento si 
ottiene oggi solo attraverso 
una ripresa del processo di 
accumulazione e della occu-
pazione, soprattutto nel setto
re industriale. Non si cura 
uno squilibrio creando altri e 
piu pericolosi squilibri: percio, 
il ritorno al rigore del merca
to e delle sue verifiche di 
economicita e una esigenza 
indilazionabile anche per le 
imprese a partecipazione sta-
tale, che rischiano di diven-
tare, pure esse, un'area pro-
tetta e di scarsa efficienza. 
sotto le spinte di troppo spre-
giudicate strumentalizzazioni 
e collusioni politiche. 

*>\ Lo sviluppo del Sud puo 
*** essere essenzialmente 
identificato oggi nel problema 
del rilancio dell'occupazione e 
nello sforzo di raggiungere, 
per rintero paese. l'obiettivo 
del pieno impiego. A questo 
obiettivo. infatti, e sostanzial-
mente collegato quello delle 
localizzazioni produttive e oc-
cupazionali nel Mezzogiorno, 
in quanto solo col persegui-
mento di esso e possibile rom-
pere progressivamente la lo-
gica duanstica del nostro si
stema economico. Altrimenti, 
lo sviluppo meridionale deve 
fatalmente affidarsi. come fi
nora e awenuto, alle acatte-
drali nel desertoo (le quali 
aumentano l'occupazione non 
in misura tale da compensa-
re la perdita di sottoccupa-
zione che determinano) o agli 
interventi artificiali di tipo as-

sistenziale, economicamente 
fragili se non addirittura VO-
tati al parassitismo. 

II problema 6 tutto nella 
rottura delle tendenze sponta-
nee del nostro dualismo eco
nomico: tendenze ai sempre 
piu alti salari presso i gia oc-
cupati e alia protezione assi-
stenziple per gli altri, in un 
quadro di sempre piu decli-
nante accumulazione capitali-
stica, di continua riduzione 
della occupazione industriale 
e di aumento degli squilibri. 

Finora, infatti, gli incre-
menti di produttivita conse-
guiti nelle aree e nei settori 
gia sviluppati hanno messo in 
moto meccanismi rivendicatl-
vi sindacali (per migliora-
menti retributivi e normativi), 
che hanno puntato soprattut
to verso i modelli salariali e 
normativi dei paesi industria-
li piu avanzati. Cio, se pure 
e pienamente giustificato e 
realizzabile nei sistemi cha 
hanno gia raggiunto la pie-
na occupazione in tutti i loco 
settori ed aree, non e stato 
privo di conseguenze per il 
Mezzogiorno. Infatti, le im
prese sono state spinte ad 
operare investimenti sostitu-
tivi (e non aggiuntivi) nelle 
zone e nei settori piu avan
zati, per recuperare i margi-
ni di produttivita erosi dagli 
incrementi del costo del la
voro e per mantenere i pre
cedent! livelli di competitivita 
sul mercato internazionale. 

Cos!, minori risorse sono 
state disponibili per i nuovi 
Investimenti industriali al Sud, 
mentre i pochi che si sono 
fatti in quelle zone hanno do-
vuto, anche essi, seguire la 
logica dello sviluppo sponta-
neo, divenendo sempre piu co-
stosi come quota di capitale 
per ogni nuovo addetto, gli 
aumenti del costo del lavoro 
diffondendosi fatalmente in 
tutte le parti del nostro si
stema economico. Percio, la 
occupazione e stata sempre 
minore, specie nel settore in
dustriale, e gli squilibri tra 
Nord e Sud si sono aggrava
ti, anziche ridursi. 

La crisi economica e le 
pressioni inflazionistiche in at
to sono, quindi, gli sviluppi 
final! di queste tendenze spon-
tanee del nostro sistema dua-
listico, che e vano pensare di 
poter invertire — per quanto 
riguarda l'occupazione nel 
Mezzogiorno — senza inseri-
re questo problema in un di
segno globale di sviluppo, va-
lido per l'intero paese e da 
realizzare con la collabora-
zione «critica» di tutte le 
parti sociali interessate. Ri-
torna, anche qui, il proble
ma dei livelli di accumula
zione dell'intero sistema, per
che solo con un loro aumen
to e possibile ottenere le ri
sorse atte a creare nuovi po-
sti di lavoro. Finora il setto
re pubblico si e Iargamente 
dimostrato incapace di reallx-
zare un proprio adeguato 
processo di accumulazione: 
percio oggi non c'e che da 
incentivare la ripresa dell'ac-
cumulazione privata delle im
prese, accanto a quella delle 
famiglie e accanto al rtcu-
pero dell'efficlenza del setto
re pubblico. 

II problema non e tanto 
quello dell'aggettivo con cui si 
qualifica l'accumulazione. ma 
la finalizzazione verso cui es
sa si indirizza, cioe gli im
pieghi verso cui tende. Occor
re che essa si indirizi verso 
gli investimenti produttivi e 
sociali e occorre che questi 
investimenti siano aggiuntivi 
piu che sostitutivi. soprattutto 
nel settore industriale: cioe. 
aggiungano nuovi impianti e 
non si limitino a razionalizza-
re quelli gia esistenti. dimc-
strandosi in ta! modo capaci 
di aumentare l'occupazione 9 
non le concentrazioni capita-
listiche. che aumentano so!-
tanto la produttivita dei gia 
occupati. 

Cio e possibile solo con una 
seria programmazione, garan-
tita dal govemo e controllata 
dai sindacati. che per un li-
mitato periodo di tempo ag-
ganci il meccanismo di au
mento del benessere per i gia 
occupati a quello di aumento 
degli investimenti atti a crea
re nuovi posti di lavoro. Al
lora soltanto la politica di lo
calizzazioni industriali al Sud 
avrebbe una prospettiva, di
venendo un capitolo. sia pura 
straordinario. di una politica 
di riequilibrio territoriale del-
1'intero paese. 
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