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L'ecologia di «lorsignori» 

Chi paghera 
I'acqua pulita 

II progello presentafo dalla giunta regionale lombar-
da riversa i cosli della depurazione sulla collelfivifa 

Lo sfruffamenlo capilalislico delle acque 

In un precedente articnlo 
abbiamo messo a confrunto, 
sotto il profilo tecnico, i! d!-
segno di legge della Giunta 
regionale lombarda sulla d«-
sciplina degli scarichi delle 
acque di rifiuto, e il disc-
gno di legge sul « Ris.-ma-
mento delle aequo di Loin-
bardia» precedentemente 
presentato al Consi.elio »-e-
gionale lombardo dal gruu-
po comunista. Qui pero vo-
glianio soflfermarci su altri 
aspetti dei due progetti di 
legge messi a confronto, e 
precisamente gli aspetti fi-
nanziarj. 

Nessuno si illude ehe il 
' saccheggio, quantitativo e 

qualitativo, di un immenso 
patrimonio idrico come quel-
lo della Lombardia da parte 
del capitale ehe lo sfrutta 
da circa 300 anni, possa ri-
chiedere meno di decine o 
ccntinaia di miliardi per ri-
pristinare l'equilibrio ecolo-
gico (cento anni fa si pesca-
vano salmoni nell'Adda), e 
non solo o non tanto per ri-
pristinaro l'equilibrio ma 
piuttosto per adattare Tam-
biente alle accresciute esi-
genze sanitarie e civili di 
una popolazione demografi-
camente accresciuta. Proble
ms: chi paga? 

Le possibilita sono tre: o 
paga il capitale, ehe ha 
sfruttato le risorse ambien-
tali; o pagano coloro ehe, 
insieme alle risorse ambien-
tali, dal capitale sono stati 
sfruttati; o si arriva a una 
soluzione di compromesso 
ehe sara tanto piu favorevo-
lo alle grandi masse di cit
tadini quanto maggiore sa
ra il peso contrattuale della 
classe lavoratrice. La quar-
ta possibilita, e cioe ehe pa-
ghi l'ente pubblico, e un 
falso concetto: l'ente pub
blico paga con quello ehe 
preleva al capitale, o al la-
voratore, o a entrambi, se-
condo il tipo di sistema fi-
scale. , . , 

E' chiaro ehe nell'attuale 
situazione italiana un certo 
investimento «promoziona
le » da parte dell'ente pub
blico e necessario, per da
re inizio al processo di ri-
sanamento, ma poi 1'onere 
della depurazione degli sca
richi industriali deve esser 
fatto gravare tutto sul capi
tale, esonerandone totalmen-
te i cittadini consumatori 
d'acqua: essi hanno diritto 
di attingere acqua pulita, 
perche I'acqua pulita e un 
valore d'uso del quale il 
capitale si e appropriato da 
tre secoli sempre piu, del 
quale si appropria ogni gior-
no, e ehe deve restituire in-
tatto. II fatto ehe, tecnica-
mente, l'ente pubblico si as-
suma il compito della depu
razione, e dovuto soltanto 
alia circostanza ehe all'ente 
pubblico i cittadini chiedo-
no la garanzia ehe I'acqua 
sia effettivamente pulita e 
risanata: ma il prezzo del 
risanamento dev'essere pa-
gato dal capitale. C e anche 
tin'altra ragione ehe spin-
ge a sollecitare l'ente pub
blico a vendere all'industria 
il servizio di depurazione: 
ed e ehe, cosi facendo, puo 
distribuirne i costi in ma-
niera da non sacrificare il 
piccolo operatore economt-
co a tutto vantaggio del mo-
nopolio e dell'olisopolio. In-
fatti, se ci si Iimitas.se a 
imporre a ogni industria di 
depurare le proprie acque, 
il costo globale della depu
razione sarebbe molto mag
giore, le grandi imprese po-
trebbero accollarselo e le 
piccolo imprese ne sarebbe-
ro schiacciate. 

In base a qucsta imposta-
zione il progetlo comunista 
e molto chiaro: I'investimen-
to promozionale della Re-
gione dev'essere incisivo (si 
propongono tre miliardi nei 
primi due anni), e successi-
vamente si prevedono con-
tributi dei Comuni (propor-
zionali rispetto al numero 
degli abitanti e progressivi 
rispetto al reddito medio: 
corrispondono al costo di 
depurazione degli scarichi 
domestici) e infine si pre
vedono i proventi delle con
cession] di scarico industria-
Ie, secondo tariffe stabilite 
con criteri progressivi ri
spetto al volume totale de
gli scarichi (per scoraggia-
re lo spreco d'acqua). pro-
porzionali al costo effettivo 
del disinquinamento relati-
vo a un determinate pro
cesso produttivo, e preferen-
ziali nei confronti dell'arti-
gianatc, della piccola indu
stria, del piccolo alleva-
mento. 

Che cosa prevede invece 
dal punto di vista finanzia-
rio il progetlo della Giunta 
regionalo lombarda? (In in
vestimento promozionale da 
parte della Regione davve-
ro esiguo: 400 milioni sol-
teoto; questo, nella sua de-
lvdentc esiguita, e 1'unico 
rlferimenlo cconomicofinan-
ziario chiaro e comprensibi-
le. II resto sta nella neb-
bU dell* ultimo paragrafo 

dell'art. 9: « L'accoglimento 
della domanda (di conces-
siono di scarico industriale 
in fognatura) e subordinato 
alia stipulazione di una con-
venzionc ehe regoli gli aspet
ti tecniei ed economici del 
servizio richiesto». Tutto 
qui. Quali criteri economici 
devono ispirare le conven-
zioni? Non vi si fa il mini-
mo cenno. 

Perche ouesta indetermi-
natezza. questa nebulosita? 

Esse servono a ben mime-
tizzarc e nascondere il fat
to ehe ci si riserva di im
porre tariffe di scarico irri-
sorie o addirittura simboli-
che, rispetto al costo reale 
della depurazione. 

Questo non e affatto, co
me potrebbe ritenere di pri-
mo acchito un lettore can-
dido, un « processo alle in-
tenzioni»: e soltanto la lo-
gica deduzione ehe si trae 
da un apparentemente inno-
cuo art. 4 e da una frase, 
scritta apparentemente qua
si di sfuggita, nella relazio-
ne ehe accompagna la legge. 
Art. 4: « I Comuni e i Con-
sorzi hanno facolta di gesti-
ro il servizio di disinquina
mento mediante aziende spe-
ciali nelle quali siano riu-
niti i servizi di acquedotto, 
di fognature, e di depura
zione ». E nella relazione: 
«Si prospetta cosi la pos
sibilita ehe il servizio di di
sinquinamento si autofinan-
zi, almeno in parte, all'in-
terno delle aziende speciali, 
mediante una gestione glo
bale e coordinata dei ser
vizi idrici e mediante una 
opportuna tariffazione della 
somministrazione dell'acqua 
agli utenti ». 

II servizio di disinquina
mento « si autofinanzia » 
mediante l'aumento delle ta
riffe dell'acqua potabile: co
me dire ehe un borsaiolo 
« si autofinanzia » attingen-
do nelle tasche altrui. Un 
uso lievemente improprio 
della lingua italiana, ma il 
concetto e chiaro: la depu
razione degli scarichi indu
striali. secondo i lprogetto 
della Giunta regionale lom
barda, la deve pagare il cit-
tadino chp beve un bicchier 
d'acqua. o la mamma ehe 
fa il baanetto al pupo. Si 
pensa alle aziende spprhli 
non tanto come alTunifica-
zione dei sprvizi, quanto co
me aH'tinificazione dei hi-
lanci. Un bilancio-minestro-
ne. dove se ci sono Dochi 
fasioli si mettono molte oa-
tate. e se le industrie pa-
gheranno poco i privati na-
gheranno di DIM. npr far 
auadrare i conti. Ouesta e 
l'ecoloeia « di lorsi>»nori », 
come direbbe il nostro For-
tebraccio: * lorsignori » non 
hanno niente contro I'acqua 
pulita, per carita. Vietare 
la depurazione delle acaue? 
Ma no! Cosi sciocchi. o mal-
vagi, non sono: l'acoua pu
lita fa piacere anche a lo
re. purche pero la paghino 
gli altri. 

Dunquc: le industrie po-
tranno gcttare in foanatura 
o a fiume quanto mercurio 
e quanto cromo e quanti al
tri tossici accumulabili vo-
gliono. purche li diluiscano, 
e c i 0 e — il colmo dcll'as-
surdo! — purche oltre a av-
velenare I'acqua abbiano la 
aw.ertenza di sprecarla: e, 
quanto agli inquinanti de-
purabili. pagheranno tarif
fe di depurazione simboli-
che e i conti si faranno 
quadrare con l'aumento del
le tariffe dell'acqua potabi
le. Inoltre verra fornita al
le industrie acqua pulita. 
cosa molto comoda perche 
si e arrivati a un tale livel-
lo di inquinamento. e a una 
tale compromissione della 
falda. ehe persino per le ne-
cessita produttive e neces
sario ricorrere ai corsi di 
acqua superficial!. Vuole al-
tro, la Confindustria? 

Dopo di ehe si passa al-
1'umorismo. Infatti, dopo 
tanti bei regali alia Confin
dustria. e soltanto un brano 
di letteratura umoristica lo 
art. 11 della proposta della 
Giunta: «Con norme com-
plementari alia presente leg
ge verra disciplinata la ra-
zionalizzazione dei cicli pro-
duttivi... Le norme comple-
mentari preciseranno gli 
obiettivi ehe ciascuna cate-
goria di impianti produttivi 
dovra raggiungore. c i prin-
cipii tecnologici idonei ad 
assicurare il conseguimento 
di tali obiettivi ». 

Ora si dovra vedere se i 
cittadini lombardi saranno 
disposti a lasciarsi sommini-
strarc, oltre all'acqua mag-
giorata di prezzo, anche l'a-
mena storiella del capitale 
ehe, evidentemente per uno 
scambio di cortesie, e (o sa
ra) disposto a scegliere al
tri obiettivi, diversi dall'o-
biettivo tradizionale del pro-
fitto, in omaggio a « norme 
complementari» emanate 
dal Consiglio regionale del
la Lombardia. 

Laura Conti 

IL KENYA A DIEGI ANNI DALL'INDIPENDENZA 

« Quando gli europei giunsero qui essi avevano la Bibbia e noi la terra; adesso la Bibbia l'abbiamo noi e la terra 
ce l'hanno loro » - Le grandi piantagioni sono rimaste ai farmers inglesi o sono state acquistate a prezzi di favore 
dai dignitari del regime - Modello di sviluppo distorto, lungo le linee tracciate dalla vecchia struttura coloniale 

Nostro servizio 

NAIROBI, agosto 
Trascinato in tribunale dagll 

inglesi, il principale stratega 
della guerriglia Mau Man, 
Dedan Kimathi. disse ai suoi 
giudici: « Quando gli europei 
giunsero in Kenya essi ave
vano la Bibbia e noi la terra. 
Adesso la Bibbia l'abbiamo 
noi e la terra ce l'hanno low*. 
Qualche giorno dopo Kimathi 
venne fucilato e insieme a 
lui doveva scomparire di li 
a poco I'insurrezione contadi-
na. Era il 1959, Nel '63 il 
Kenya divenuto indipendente 
dedicava una delle principali 
strode della capitale a Dedan 
Kimathi, ma nello stesso tem
po ne la vedova del leader 
ribelle ne i suoi compagni di 
lotta avrebbero ottenuto un 
pollice di quella terra per la 
quale avevano sfidato una 
guerra di repressione tra le 
piu feroci ehe la storia colo
niale ricordi. 

La questione della terra, os-
sia la fame di terra, e il 
principale problema del Ke
nya ed il fenomeno ehe meglio 
di ogni altro dimostra gli ef-
fetti deleted di un modello di 
sviluppo funzionale alle esi-
genze del neocolonialismo. 

A differenza di quanto pud 
sembrare ai turisti ehe at-
traversano il pae.se fotografan-
do elefanti e zebre il Kenya 
non e il paradiso terrestre. 
Dei 569 mila kmq. della sua 
superficie solo il 12 per cento 
e da considerarsi terra col-
tivabile proficuamente. La 
quasi totalita di questa terra 
e compre'sa nella Valle del 
Rift, vasta striscia verde del-
I'altopiano ehe corre da nord 
a sud nella parte occtdentale 
del paese. E' qui ehe il colo-
nialismo britannico ha inse-
diato agli inizi del secolo mi-
gliaia di coloni espellendo 
< manu militari » agricoltori e 
allevatori africani ehe da se
coli vivevano in una relativa 
prosperita. . 

I resoconti redatti in questi 
ultimi anni dai primi storici 
non filo-colonialisti tracciano 
un quadro drammatico di que
sta dispersione di un intero 
popolo, costretto dall'oggi al 
domani a vagare senza piu 
terra ne bestiame ne villag-
gio in lande inospitali e sco-
nosciute (oppure costretto a 
lavorare in condizioni di semi-
schiavitu nelle piantagioni dei 
bianchi). Da qui nasce, negli 
anni cinqnantq, la rivolta dei 
Mau Mau ehe — per ironia 
della storia — accelero la 
marcia del Kenya verso I'in-
dipendenza, ma non ottenne 

Una famiglia contadina in un villaggio nei pressi di Mombasa 

ne il ritorno dei contadini nel
la Rift Valley, ne la restitu-
zione di un solo ettaro di 
terra. 

Cosi il tradimento dei Mau 
Mau, cioe dei senzaterra. e 
stata la prima stortura su cui 
/u ' fondata I'c indipendenza » 
kenyana, il suo peccato ori
ginate. Le piantagioni, le terre 
migliori, sono rimaste ai c far
mers* inglesi o sono stale 
acquistate a prezzi di favore 
dai gerarchi del regime. Vn 
ministro ehe si rispetti ha al
meno cinque fattorie, Kenyat-
ta e la moglie ne possiedono 
piu. di venti. Persino Vam-
basciatore italiano a Dar Es 
Salaam ne poss'tede due e vi 
trascorre il week-end. Alcune 
cifre sulla grande proprieta 
fondiaria tratte dalle statisti-
ehe ufficiali: esistono ancora 

oggi 484 fattorie fra i 500 e 
i 999 ettari, 224 fra i mille 
e i duemila, 113 fra i duemila 
e quattromila, 109 fra quat-
tromila e ventimila ettari e 

' 13 di « olfre- ventimila ettari *. 
Non e'e dunque da stupirsi 

se nello scorso mese di luglio 
in Parlamento si sono usati 
accenti drammatici per de-
nunciare la fame di terra e 
il tradimento dei «vecchi > 
combattenti per la liberta» 
(si pensi al trattamento avuto 
in Algeria dagli ex c moudja-
hidiin >). Un deputato consi-
derato come progressista ha 
delto testualmente: c In que
sto paese si e creato un cli-
ma tale ehe chi si azzarda 
a parlare nell'interesse del 
popolo viene identificato con il 
demonio * e ha invitato il mi
nistro della Giustizia Njonjo 

(membro del clan Kenyatta) 
a cedere ai contadini t alcune 
delle sue farms ». Un altro de
putato — Abdallah — ha e-
sclamato a nome dei Mau 
Mau: « Se il governo continua 
a ignorare i poveri, noi pos-
siamo anche tornare nella bo-
scaglia e bqtterci contro que
sto governo», e ha accusato 
il governo di continuare a 
vendere terra agli stranieri. 
Questo drammatico dibattito 
e stato concluso in maniera 
paradossale dal vice-ministro 
« per I'assegnazione delle ter
re » il quale ha semplicemente 
osservato ehe « nessuna legge 
al mondo prevede I'assegna
zione di terra a qualcuno sem
plicemente perche questi ha 
impugnato il fucile per otte-
nerla ». 

La questione della terra non 

impedisce a qualcuno di par
lare di tmiracolo keniano-p, 
lodando una crescita fittizia, 
frutto del libero arbitrio di 
cui il capitale straniero gode 
nel settore industriale e in 
quello del turismo (il Kenya 
ha quintuplicato in died anni 
il flusso turistico). Ce del 
marcio dietro questo miracolo 
e per averne la conferma ba-
sta scorrere le seicento pa-
gine di un circostanziato stu
dio compiuto da uno staff del-
U International Labour Office* 
C« Employment, incomes and 
equality in Kenya». Ginevra 
1972) e quindi da considerarsi 
insospettabile politicamente. 

Sta scritto nell'introduzione, 
per spiegare i drammatici 
squilibri in cui si trova I'eco-
nomia del paese: «...Per 
quanto i legami coloniali siano 

stati rotti, Yinfluenza del mon
do esterno si e per molti versi 
accresciuta dopo Vindipenden-
za. La politico seguita nel 
campo dell'istruzione, dei 
mezzi d'informazione e pubbli-
citari ha prodotto effetti dele-
teri sull'insieme delta popola
zione... Sul piano interna si 
constata la tendenza a svilup-
pare Nairobi e le altre aree 
urbane a spese delle aree ru-
rali, le regioni piu ricche a 
spese di quelle piu povere, i 
gruppi privilegiati a spese di 
quelli meno favoriti... Do
po Vindipendenza la crescita 
economica e andata avanti 
lungo le linee tracciate dalla 
struttura coloniale: la " ke-
nyanizzazione " dell'economia 
ha modificato radicalmente la 
composizione razziale della 
classe dirigente ma non ha 

Dopo l'accordo di collaborazione tra Siemens, CII e Philips 

£ nato il calcolatore europeo? 
I limifi di fondo di un'iniziafiva ehe tenia di contrapporsi al monopolio USA in questo settore - La necessity e I'urgenza di una decisa azione dei govemi per colmare 
il «gap» tecnologico • Le esigenze della ricerca e quelle del mercato • Un compito di inleresse pubblico ehe non puo essere demandato a societa private 

E' 5tato raggiunto recente-
mente un accordo di colla
borazione tra la Siemens (Re-
pubblica Federate Tedesca), 
la CII iFrancia) e la Philips 
(Olanda) nt-A settore degli ela-
boraturi eleltronlci. K forse 
il primo risultatc della presa 
di coscU'iza da parte dei co-
strut, ton europei ehe 1'unico 
modo pe: cortrastare lo stra-
potere delle societa america-
ne in ques'o settore e la col
laborazione tra le Industrie 
nazionali. L'approccio e giu-
sto, «i tratta di vedere se il 
metodo si'tuiio portera al ri-
sultato sperato: potenziare 
Tindustria ^uropea del calco
latore ciPtironico. In attesa 
di conos^e.-e esattamente I 
termini de:l'accordo. esami-
niamo pin dr. vicino 1'attivi-
ta delle soc.eta ehe partecipa-
no air.ioirdo e della socie
ta die e rimasta fuori (ICL. 
Inghil.trra). 

Le unita 
periferiche 

La Siemens ha iniziato la 
sua itt.vi .a vendendo calco-
latori UCA SPECTRA 70; do
po la chi'is'in della RCA nel 
settore calcolatori, ha comin-
ciato a piogcVr.re in proprio. 
non disco.slar.dosl, tuttavia, 
dalla imi-asta~.:one iniziale. 
sempre ricercando la compa
tibility con -r.lcolatort IBM 
della Mnea 360. facendone ad
dirittura u>«c slogan di vend! 
ta: «Siamo uguali e costia-
mo m*mo». Le apparecchiatu 
re perifcrlfvie pit Important!, 
poi. le .mporta direttamenle 
dagli USA A fine 12 M 25% 
dei ovcoMtor insiallati In 
Europa era no Siemens. 

La CIL >a societa del Plan 
Calcul trances* ha lavorato 
nel pasSfVo in collaborazione 
con Li SOS. d'attuale Xerox 
Data System, USA) di cui ha 
utillzzalo progetti della serie 
SIGMA por costrulre i calco
latori delta serie IRIS, anche 
questi compaliblll con 1 pro-

dotti IBM, come nel caso del 
la Siemens. Come questa, 
inoltre. si serve di apparec-
chiature periferiche di pro-
duzione USA. A fine 72 1'1,1% 
dei calcolatori installati in 
Europa era CIL 

La Pln'ips ha sviluppato la 
serie P1C00, compatibile con I 
prodotti IBM, dopo aver incur 
porato una piccola societa 
produttrtne di microcom
puters e calcolatori di proces
so. Come le piecedenti ricor-
re al mercato americano per 
le apparecchiature periferi
che. A f:ne *72 lo 0.3»/» dei 
caIcoI«'.ri installati in Euro
pa era Philips. 

La ICL, societa inglese ehe 
non e erliata a far parte 
del gruppo UNIDATA, si dif
ferentia .-vCoianzialmente dal
le precedent! per I'imposta-
zione dei prcdotti; infatti, non 
cerca >a ccrnpr.tibilita con la 
produz'onc IBM A fine "72 
il I0.7*.« r'ei caicolatori instal
lati in Kuropa era ICL. Da
te qu2s~e dnnrns:oni di mer
cato (le society precedenti 
non rag<;niiigOTic insieme il 
4,.fc), owie considerazioni Ispi-
rate di 'iii ci'terio di utili-
ta strettamente aziendale han
no indo;'x» la ICL a rimane 
re fuori dJl gruppo. nonostan-
te le fom pressioni ehe si 
dice siano slate esercitate su 
di e^sa dal governo inglese 
favorevo'e a! si.o ingresso nel 
contesto europeo. 

Certamtnte siamo lontanl 
dal ranto v&gr.eggiato calcola
tore 2uro;ieo ca contrapporre 
alia p^o^uzione USA E" abba-
stanza ev'dente Infatti ehe. 
per avsuurare uno sviluppo 
stabile all'industria europea 
dei calco'aton, e necessario 
garantirsi una sollda posizio-
ne sul nw catc europeo ehe 
ser/a di base per l'esporta-
zione. LXT'JJDATA. con meno 
del 4'fc del mercato. e ben 
lontana da tale sollda post-
zione. Un nntevole apporto 
potvvA ven'r dato dalla ICL, 
Tunica con d'.mensloni di mer
cato significative, se gli inte-
ressi azlendali non avesjero 

sopravanratj quelli europei-
sticL 

In ogni caso il consegui-
men'x) di una stabile ppsizio-
ne di me. rate non puo pre-
scindere da una decisa azio
ne dei govemi europei ehe. 
senza arriva: e r forme di pro-
tezionii-no. inducano a pre-
ferire i prodotti europei a 
quelli made :n USA. almeno 
a panta di condizioni. Baste-
rebbe. ad e.'f-mpio, utilizzare 
in questo sento l'automazio-
ne de!".a P'ibblica Ammini-
strazione ehe costituisce, da 
sola, a!me:.o il 20"-* del mer
cato totale 'in caicolatori. Un 
mercato «*N» potrebbe assi
curare la ra-pertura delle in-
genti spese di ricerca e svi
luppo neux<5i%Tia a colmare 
il * '̂ ap tec!>i>efnco» con le 
societa an:*<irane. Spese ehe 
non portsono ceru essere af-
frontate da societa ehe di-
spongono del 4*-* del mercato. 

Ad ulteriore conferma ehe 
siamo ben Iontani dal calco
latore europeo, vale la pena 
di - ricordare ehe un calco
latore e composto di unita 
centrali e unita periferiche. 
Ebbene, tutte le societa del 
gruppo UNIDATA producono 
solo unita centrali, nessuna 
pioduce unita periferiche. La 
produzione delle unita centra
li. pur essendo essenziale per 
lo sviluppo del settore, non 
pu6 certo. da sola, porre fi
ne al domlnio USA, in parti-
colare al domimo IBM. 

I prodotti 
e i costi 

E* chiaro ehe continuando 
ad operare cosi. la dipenden-
za dalla produzione USA ri
mane assolutamente inaltera-
ta; questa allora, non solo avra 
il potere di influenzare i co
sti dei prodotti del gruppo, 
ma anche quello di determi
nate le linee di sviluppo dei 
prodotti stessi, producendo e 
commercializzando «avanza-
mentl» tecnologici a llvello dl 

apparecchiature periferiche. 
Una situazione ehe e tanto 
piu pesante, quando si tenga 
conto ehe in questi anni di 
recessione l'interesse del-
1'utente in Europa si e con-
centrato sulle apparecchiatu
re periferiche. sul data entry. 
sul data communication, sui 
piccoli sistemi. Avevamo tutto 
il diritto di attenderci ehe la 
giovane industria europea si 
adattasse facilmente al merca
to; e invece no: 1'unico risul-
tato ehe si e avuto e 1'enor-
me successo in Europa. non 
previsto peraltro dalla stessa 
IBM, del sistema 3 e deriva-
ti (piccoli sistemi). 

Le esigenze di sforzo di ri
cerca e svfluppo da un lato. 
e di opportune dimensiom di 
mercato dall'altro, - potrebbe 
ro essere entrambe soddisfat-
te se si tenesse conto dell'in-
teresse ai problemi dell'auto-
mazione dei paesi socialisti. 
Una azione tendente a stabi-
lire rapporti di collaborazio
ne con tali paesi, in un set-
tore tanto delicato quale e 
quello della gestione automa-
tica deU'informazione, com-
porta una dose di coraggio 
difficilmente reperibile tra i 
governanti europei. 

Per far avanzare I'idea del 
calcolatore europeo non ci si 
pud infatti limitare ad accor-
di di mercato ehe tendono a 
ridurre i costi di distribuzio-
ne delle varie industrie na
zionali; e necessaria una azio
ne unitaria a Iivello degli or
ganism! politico-economici eu
ropei tesa innanzi tutto a de-
finire gli obiettivi di una in
dustria europea del calcolato
re ehe tenga conto delle espe-
rienze di ricerca e di produ
zione delle singole nazionl. e 
parta dalle strutture produt
tive esistentl per integrarle in 
una produzione risponden-
te alia richiesta del mercato 
quale si presenta oggi in Eu
ropa, Non si pud certo affi-
dare un compito di cosi lar
go respiro a tre societa pri
vate per 1'unico fatto ehe pro

ducono nel nostro continente. 
Tra le nazloni europee ehe 

potrebbero essere I soggetti di 
tale «via europea ali'informa-
tica» 1'Italia si distingue per 
l'asservimento ai costruttori 
USA e in particolare alia IBM. 
II 98.5V. dei caicolatori instal
lati e di costruzione USA 
(il 63.6°.• IBM e solo lo 0.01°o 
europei). mentre la media eu
ropea. esclusa 1'Italia. e Jel-
1'80 (e solo il 47».b IBM). 
Essa e completamente assen-
te dalle iniziative industriali 
su base europea; d'aitra parte 
non poteva essere altrimmti 

i dopo 1'af fossa mento. negli anni 
'60. delle iniziative italiane a 
tutto beneficio dei costruttori 
USA. Questo e, ancora una vol-
ta. il risultato delta totale 
niancanza di una politica di 
sviluppo nel settore dcH'indu-
stria elettronica, ehe pure e 
considerato settore trainante 
dell'industria. 

Un dibattito 
politico 

E* urgente quindi un dibat
tito politico tra le forze de 
mocratiche, ehe investa il 
Parlamento, per definire una 
politica di sviluppo per I'in-
dustria elettronica dei ralro-
latori. Questo deve tener con
to, da un lato. delle .nruture 
produttive esistenti e. daU'Al-
tro .delle reali possibilita dl 
impiego dei caicolatori. 

Potrebbe essere compito 
delle Partecipazioni Pubbliche 
approntare gli strumenti tec
niei per rendere operante ta
le politica di sviluppo. H fi-
nanziamento necessario pud 
essere fomito dalla Pubblica 
Ammlnistrazione in veste d'. 
utillzzatore di caicolatori elet-
tronici. Questa forma di fi-
nanziamento non comporte-
rebbe nessun particolare ag-
gravio di spesa dal momen-
to ehe la Pubblica Ammlni
strazione in Italia spende — 
e non indaghiamo qui su co
me le spenda — clfre dell'or-

dine di 200 miliardi l'anno. ehe 
sistematicamente finiscono 
nelle casse dell'industria 
USA). 

E' necessaria quindi una a-
nalisi approfondita. oltre ehe 
delle possibilita produttive. del 
modo in cui sono utilizzati 
e di come potranno essere 
utilizzati i caicolatori in Italia 
con particolare nguardo alia 
Pubblica Amministrazione. 

Un tentativo in tal senso fu 
fatto nel 1959 quando oi affi-
do ad una azienda dei gruppo 
IRI rambizioso compito di 
« meccanizzare lo Stato ». La 
mancanza di una direttiva po
litica ha lasciato questa mi-
ziativa in mano a tecniei edu-
cati dai costruttori USA ehe 
hanno portato al totale falli-
mento la pur ardua impresa, 
trasformando la suddetta so
cieta in un ulteriore costoso 
carrozzone a Partecipazione 
Pubblica. Non potendo entra-
re nel giro europeo con Tin
dustria dello hardware, si po
teva tentare con il software, 
data Tequivalenza dei costi di 
realizzazione. Si potrebbe stu-
diare poi se non sia proprio 
questo il primo passo da fa
re per affrancare TEuropa dal 
dominio dei costruttori USA; 
e questo non solo per moti-
vi tecniei. ma soprattutto, per 
il fatto ehe il software, dete-
riorando la « filosofia » di uti-
lizzo del calcolatore. ha il 
maggior impatto con il c mo
do » di produrre di una azien
da ehe centra il suo ciclo 
produttivo sul calcolatore. E 
ben presto si arrivera al mo-
mento in qui questo sara rea-
lizzato per la grande maggio-
ranza delle aziende. 

Per concludere, la UNIDATA 
non e il calcolatore europeo 
ma sembra essere una nuova 
occasione mancata ehe allon-
tanera ulteriormente la possi
bilita di una industria euro
pea del calcolatore, compro-
mettendola forse definitiva-
mente. 

Ugo De Angelit 

avuto alcun effetto sui mecca-
nismi in atto per mantenere il 
dominio di tale classe...». 

Si potrebbe pensare a que
sto punto ehe se la campaana 
soffre — a parte i piantatori 
di te e caffe — almeno Nai
robi e le altre citta siano isole 
felici. E' vero il contrario. 11 
12 per cento della forza lavoro 
presente nelle citta e disoccu-
pato, mentre un altro 12 per 
cento della forza lavoro e da 
considerarsi « parzialmente di-
soccupato» fcoii redditi cioe 
ehe non superano le 17 mila 
lire al mese). A questo si 
aggiunga ehe oltre il 20 per 
cento dei salari percepiti nelle 
citta « corre » verso le cam-
pagne per dare soccorso alia 
categoria dei piccoli coltiva-
tori il cui reddito annuo me
dio non supera le 100 mila 
lire. 

Dalle pagine del citato stu
dio viene fuori una condanna 
senza appello del « mo'lello 
kenyano». Dopo avert con-
statato infatti ehe il tanto 
vantato ritmo di crescita an
nua complessiva del 6-7 per 
cento produce un aumento an
nuo dei postl di lavoro del-
11,9 per cento, contro un in-
cremento demografico del 3j 
per cento annuo, I'indagine in 
questione conclude ehe per la 
oopolazione del Kenya piu dei 
posti di lavoro conta la terra. 
Per cui, volendo fomire dei 
consigli al governo kenyano, 
si finisce per suggerire un 
ribaltamento radicale della 
strategia di sviluppo fin qui 
adottata. 

I «consign* sono infatti 
niente altro ehe accuse pe-
santi: regolamentare il flusso 
e I'uso dei capitali privati; 
arrestare la fuga dei capitali; 
abbandonare gli attuali pro
getti industriali per varare un 
piano ehe preveda industrie 
leggcre collegate ai settori 
tradizionali (cgricoltura e zoo-
tecnia); rivedere I'attuale as-
setto della proprieta fondiaria 
e predisporre I'estensione del
le aree coltivabili attraverso 
le necessarie infrastrutture; 
rivedere tutto Vinsieme dei 
rapporti con il mercato mon-
dlale; eliminare gli squilibri 
sociali ed economici piu stri-
denti. 

Si potrebbe continuare anco
ra per molto. Quel ehe conta 
e la sostanza del discorso, 
Ne bisogna dimenticare ehe 
il Kenya ospitando questa sor-
ta di neocolonialismo «inten- • 
sivo* e riuscito a ritagliarsi 
il ruolo di partner ricco nel-
VAfrica dell'est e piu in parti
colare in seno alia East Afri
can Community, fatiscente co-
munita a tre (Kenya-Uganda-
Tanzania) di cui esistono le 
sovrastrutture piu ehe le strut
ture. Ovviamente il modello 
neocoloniale ha dotato il Ke
nya di qualcosa: un'industria 
turistica ehe non ha pari in 

Africa, un nascente industria 
chimica, la raffineria di Mom
basa, una rete stradale e fer-
roviaria di prima qualUa, una 
capitale ehe sembra una citta 
europea. plena com'c di ge-
neri di lusso ehe dissanguano 
le finanze nazionali. Tutte co
se ehe i vicini non hanno e 
ehe potrebbero funzionare da 
specchietto per le allodole. 

c.l/a a clii servono tante 
meraviglie? — si interroga 
un assistente dell'unicersita 
di Nairobi —. Non certo ai 
kenyani. Prendiamo Vesempio 
dell'allevamento dei bovini, 
uno dei settori tradizionali 
della nostra economia e in 
quanto tale abbandonato a se 
stesso. Con la carenza di car-
ne ehe esiste oggi nel mondo 
questo settore potrebbe mi-
gliorare lesistenza di cenii-
naia di miglhia di pastori solo 
ehe lo Stato intervenisse per 
migliorare le tecniche di alle-
vamento e aiutare Vesporta-
zione o Velaborazione del pro
dotto >. 

II giotane economista ke
nyano non ha torto. Nella vi-
cina Somalia ad esempio. uno 
dei paesi ritenuti tra i piu 
poveri del mondo — e guar-
dato dall'alto in basso dal 
€ prospero > Kenya — Vindu-
stria quasi non esiste. A sud 
di Mogadiscio, per esempio, 
Yunico impianto industriale 
degno di questo nome e la 
fabbrica per la macellazione, 
la consercazione e I'inscatola-
mento della came a Kisimaio. 
E' grazie a questa fabbrica 
— in funzione dal '69 — ehe 
i piccoli allevatori di un'inte-
ra regione, il Basso Giuba, 
hanno ottenuto un mercato 
stabile, assistenza sanitaria. 
pozzi e pascoli garantiti dallo 
Stato. Tre anni di scatolette 
hanno consentito al governo di 
ripagare gli impianti. 

Quanto al Kenya gli ci vor-
rebbero decenni se volesse 
appropriarsi di tutto quel ehe 
esiste sul suo territorio e ri-
pagarlo ai padroni stranieri. 
Anche questo probabilmente 
avra le sue conseguenze sul 
futuro di un paese ehe hm 
tutti i requisite per esplodere. 

Luigi Ferrini 
(continua) 
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