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Leconomia capitalistica dal « boom » alia crisi 

ILPREZZO 
DELLO SPRECO 

L'origine della situazione presente sta proprio negli anni in cui non si 
faceva che parlare di «miracoli» - L'unica via per combattere le minacce 
di depressione & un diverso modo di produrre, accumulare e consumare 

Per quanto preoccupanle, 
la crisi dell'energia — con 
lc sue motivazioni immedia
te e le sue cause profonde 
che sono state piu volte ana-
lizzato su queste pagine — 
non avrebbe avuto effetti 
cosi drammatici se non si 
fosse prescntata in un mo-
mento in cui tutta l'econo-
mia del mondo capitalistico 
gia si trovava in una situa
zione assai critica. Si pre-
feriva — e vero — non 
prenderne coscienza. Anco-
ra oggi si evita spesso di 
parlarne. Per questa via si 
rischia pero di aggravare le 
cose. 

Basterebbe pensare all'I-
talia. Anche prima della cri
si del Medio Oriente la no
stra economia non andava 
affatto bene. Del resto mol-
ti dei fenomeni apeculativi 
che piu colpiscono e preoc-
cupano oggi tanti italiani — 
come l'improvvisa rarefazio-
ne di prodotti alimentari 
sul mercato — non hanno, 
ne possono avere, che una 
parentela lontanissima con 
la scarsezza del petrolio e 
dei suoi prodotti. Quando 
questa non si era ancora pa-
lesata, l'ltalia era gia stata 
portata in una situazione 
difficile. I'scivamo appena 
da una fase di ristagno e la 
stessa ripresa, piuttosto a-
sfittiea, si era accompagna-
ta con una preoccupante 
ondata di inflazione, tanto 
che — come sappiamo be-
nissimo — si era dovuto ri-
correre a un provvedimen-
to straordinario quale il 
blocco dei prezzi. 

Ma l'ltalia non era la sola 
a conoscere problemi gravi, 
anche se le storture accen
tuate dal suo sviluppo (che 
pure fino a pochi anni fa ci 
veniva dpcantato da diversi 
improvvisati moralisti di og
gi) la esponevano a contrac-
colpi piu drammatici. Di re-
cente il capo dei servizi e-
conomici del Times di Lon-
dra ha pubblicato una bre
ve analisi delPeconomia bri-
tannica, da tempo in serie 
difficolta. descritta come 
una « spirale discendcntc ». 

La « spirale 
discendente » 

Tale giudizio si basa su 
un esame dei cicli» per cui 
e passata l'lnghilterra negli 
ultimi vent'anni, per cicli 
intendendosi l'alternarsi di 
momenti di piu rapida espan-
sione economica con fasi di 
stagnazione o temporanea re-
cessione. La sua conclusione 
e che « ogni ciclo e piu dif
ficile da stimolare del pre-
cedente, i periodi di espan-
sione si fanno piu brevi, il 
livello del tasso di inflazio
ne diventa piii alto, le cadu-
te della bilancia dei paga-
menti vanno piu in basso, 
mentre i Iivelli medi e mas-

simi di disoccupazione tendo-
no a satire >. Una tabella di 
cifre, che riteniamo inutile 
riprendere, illustra tale giu
dizio in modo eloquente. Le 
analisi del Times non sono 
mai — e vero — puramente 
disinteressate. Ai dati co-
munque va prostata atten-
zione. 

II fenomeno puo essere re-
gistrato anche in America. 
che e poi il paese che ha piu 
infIuen7ato in tutti i sensi 
le nostre economic Oggi 
giornali diversi dal nostro 
segnalano di la come sia 
andato crescendo il timore 
di una recessione seria per 
il 1974. Ricordo benissimo 
come gia nel giugno scorso 
— ero sul posto — economi-
sti americani facessero la 
stessa previsione: certo la 
faceva no in termini meno 
gravi di adesso. poiche al-
lora la crisi del petrolio non 
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narroti, affidata alia dire-
zione del prof. Charles De 
Tolnay, ha acquistato due 
letlere autografe di Miche
langelo, peraltro gia pub-
blicale in un volume con 
il carteogio deU'arfista. 

La orima lettera e del 
I t gennato 1511 e la secon-
da del 24 ma no 151$. So
no slate scritte da Miche
langelo, che era in quel pe-
riodo a Roma, al fratello 
Buonarroto Buonarroti e 
riguardano affari persona-
li. Le due lettere di Mxhe-
langelo acquistate sono le 
ult'me rima*te fino ad og
gi ancora in possesso di 
privati. 

appariva cosi acuta, ma gia 
con un accento di preoccu-
pazione. La « spirale discen
dente », descritta dal gior-
nalista inglese, e in realta 
il dilemma in cui si e dibat-
tuta tutta la politica econo
mica delP amministrazione 
Nixon, incapace di portare 
rimedio al duplice male del-
1'inflazione e della minaccia 
recessiva, nonostante tutte 
lo sue « fasi > una, due, due 
e mezzo, tre e avanti di que-
sto passo. Era uno dei prin-
cipi del keynesismo ridotto 
in soldoni che un po' di in
flazione facesse bene per 
stimolare l'economia e l'oc-
cupazione: il guaio e che la 
inflazione diventava sem-
prc piu forte e lo stimolo 
sempre piu debole. 

l'oiremmo continuare. Lo 
stesso Giappone, prima an
cora che il petrolio venisse 
a complicaro ulteriormente 
la sua situazione, aveva gia 
rcgistrato la fine del suo 
famoso «miracolo», cioe 
della sua vertiginosa corsa 
industriale del decennio pre-
cedente. Quando la crisi del 
combustibile non aveva an
cora monopolizzato l'atten-
zione, ricordiamo con quan
to allarme si parlasse della 
crisi monetaria, che si pro-
lungava ormai da alcuni an
ni e che era solo il sintomo 
piu grave del preesistente 
male economico e delle lot-
te, anche assai dure, da es-
so provocate fra paesi che 
ancora continuavano a pro-
fessarsi amici. 

Tale lotta, del resto, si 
prolunga altrettanto aspra 
(se non piu aspra) anche 
ora in piena crisi energeti-
ca, nonostante il gran par
lare che si fa di « solidarie-
ta internazionale », di « de-
stini comuni >, « siamo tutti 
sulla stessa barca» e cosi 
via. L'America ha cercato 
prima di tutto di mettere a 
profitto la crisi mediorien-
tale per regolare alcuni con-
ti in sospeso con l'Europa e 
col Giappone, cui aveva gia 
dato due anni fa la durissi-
ma botta delle famose deci-
sioni nixoniane del Fcrrago-
sto 1971. II che non vuol di
re che l'America sia in fio-
rente salute. Ma e proprio 
quando le cose si mettono 
male, che «non si guarda 
in faccia a nessuno » e che 
i colpi si fanno piu spietati. 

L'origine della situazione 
presente sta proprio negli 
« anni spensierati », in cui 
non si faceva che parlare di 
boom e di miracoli, convin-
ti che ormai si fosse trova-
to il mcccanismo buono per 
un progresso senza fine. Le 
affrettate teorizzazioni. che 
all'epoca avevano avuto tan-
ta forluna, sono state pru-
dentemente messe nel cas-
setto: nessuno ci Darla piu 
della « sfida americana » di 
Servan Schreiber con la sua 
esaltaziono dei monopoli di 
oltre Atlantico, della * so-
cieta postindustriale » av-
viata verso mirabolanti oriz-
zonti o dell'« era tecnetroni-
ca >. Al contrario. Comincia 
a diventare patrimonio di 
molti. anche fuori e lonta-
no dalle nostre file, che 
auel «tipo » o « modelln » 
di sviluDDo era profonda-
mente viziato e che bisoena" 
oramai nromuoverne un al-
tro. E* bene. Ma occorrp a 
ouesto punto chiariro dove 
erano i suoi vizi, noiche non 
servnnn certo a tal fine le 
prediche moralistichr. se-
condo cui dovrrmmo sempli-
cemente rimnroverarci di 
essere diventati tutti siba-
riti. 

Una delle cose piu sacro-
sante che si dicono e che 
si trattava di un'« economia 
dello spreco ». Ma in che co-
sa consisteva lo spreco? Pri
ma di tutto nel fatto che la 
magciore ricchezza creata 
(e che questa magsiorp ric
chezza ci fosse e indubbio) 
non veniva utilizzata se non 
in minima parte per ovviare 
alle profonde contraddi-
zioni. agli snuilibri annosi e 
ingiusti dcllr sin«ole socie-
ta o ai crescenti e preoc-
cupanti contrast! mondiali. 
Gli esemoi italiani sono Irop-
po clamorosi e presenti agli 
occhi di ognuno ncrche oc-
corra ricordarli. Tuttav»a il 
« modello » non era soltan-
to nostro anche se vi e sta
ta qui da noi una nartico'a-
re nervicacia <;ubilternq nel 
perseguirlo. La stessa Ame
rica che veniva indicata ad 
cspmpio nrn fac^'a ecce-
zione. Anchi* n*"*!! anni 
« d'orr- » i nrofondi proble-
m; social' di qu»»l pans" — 
dai necri al'e zonp d«pr*»s-
se. dai chetti noveri alia 
manepp^p di s5c.irpr7p «op;a-
le — cho tanti facp*'ano fin-
t? di non ved°re dietro lo 
schprmo del « benpssere » e 
dp'''onulenza. non furono 
atnrjati p sr-'uzione. Era la 
ciu imnressionante « econo
mic dello soreco » che fos
se dato vedTe. Ma lo sure-
en non consistpva s«'*anfo 
p«»i|«» autostrad" ^spbbpne 
p" amprirani s» rimnrnvpri-
nn n*"»i an"he oupstp) o np-
gli 'nutili a?cecei ch° veni-
vano imnosti con astronomi-
chc spese di pubblicita. II 

vero, mostruoso, debilitante 
spreco - erano gli armamen-
ti, spinti a inghiottire quote 
mai raggiunte della ricchez
za nazionale. 

Era un'economia insidiata 
sotto il lustro della potenza. 
Non per nulla la crisi e co-
mincinta proprio di li, dalla 
inflazione che la guerra del 
Vietnam aveva accelerato e 
che gli americani cercavano 
di scaricare sugli altri pae
si. Dal processo, che allora 
venne avviato, non e'e stata 
ancora efFettiva ripresa. Per 
questo sono gravi alcuni di-
scorsi, che oggi si fanno tra 
Tuna e l'altra capitale, sulle 
maggiori spese che occorre-
rebbe - affrontare per una 
« difesa europea ». Sarebbe, 
per quanto ci riguarda, ag-
giungere spreco alio spreco. 

Problemi 
mascherati 

D'altro canto, i problemi 
che non venivano affrontati 
nei singoli paesi, a comin
cia re dalla stessa America, 
ma soltanto mascherati die
tro il cosiddetto « consumi-
smo », erano e sono proprio 
quelli che esigono un diver
so rapporto fra le forze so-
ciali. una diversa distribu* 
zione e un diverso controllo 
della ricchezza, del suo im-
piego e della sua destinazio-
ne, cioe un diverso modo di 
produrre, di accumulare e 
di consumare. Sono cose che 
in Italia abbiamo chiesto da 
tempo. Altri modi per com
battere le minacc1 di depres
sione non ve ne sono. 

La crisi del petrolio, ina-
sprita dal conflitto nel Me
dio Oriente, ha aggravato se-
riamente le cose. E' stato il 
coagulante che le ha fatte 
precipitare. Ma e essa stessa 
il risultato di un problema, 
che per troppo tempo si e 
affrontato solo a parole: l'e-
mergere di popolazioni, che 
lo sviluppo non 1'hanno an
cora conosciuto e quindi vo-
gliono (e piu ancora vor-
ranno) controllare quanto 
piu possibile le proprie ric-
chezze, per non essere con-
dannate a restare sempre 
povere. La crisi del Medio 
Oriente va quindi risolta co
si come giustizia vuole e 
come noi abbiamo sempre 
auspicato. Sara un bene an
che per le nostre economie. 
Ma anche in questo modo la 
crisi non sara risolta per-
cho le difficolta vengono da 
piu lontano. Non si tornera 
dove si era prima. Non si an-
dra avanti senza una visio-
ne diversa del cammino del 
nostro paese e del nostro 
posto nel mondo e senza 
una politica. che delle ama-
re lezioni della presente e-
SDerien7a sappia realmente 
far conto. 

Giuseppe Boffa 

Le violente tensioni politichee sociali dell'Argentina 

L'iiiquilina della Casa Rosada 
L'ascesa di Isabelita alia vicepresidenza dello Stato e avvenuta attraverso un'operazione che la destra ha condotto spregiudica-
tamente sfruttando il mito di Evita - Erede di Peron, perche « non da ombra a nessuno » e lascia spazi aperti alia lotta di suc-
cessione - II riserbo dei militari, mentre si svolge lo scontro tra i conservatori e i progressisti del movimento giustizialista 

- ' DI RITORNO DAL-
L'ARGENTINA. dicembre ' 

Questa sio'iora non clivente-
ra mai la « madonna dei de-
scamisadas ». 

Maria Estela Martinez de 
Peron, delta Isabelita, terza 
moglie del gen. Juan Do-
m'ngn, non e solo la prima 
donna dell'Argentina, e anche 
la seconda uutorila dello Sia-
to, perche ha avuto quel che 
!'« altia * non pote avere per 
I'opposizione dei generali: la 
car'tca di vice presidents del
lo Stato. Ma anche a tanta 
distanza di tempo /'« altra », 
la leggendaria Evita, vince il 
confronto (il quale, inevitabil-
mente, e continuo). 

L'iconografia della singola-
re coppia di Buenos Aires, 
coppia regale senza corona, 
comincia ad essere abbon-
dante. 11 generate in alta uni-
forme con il sorriso di circo-
stanza, lei elegante e compo-
sta con gli occhi astuti. Men
tre prestava giuramento, su 
uno sfondo di generali sull'at-
tenti, fra la folia sulla Plaza 
de'Mayo si senti gridare — 
assicurano —: « Si Evita vi-
viera — Isabelita seria cope-
m». con sgraziata allusione 
alia professione che prima di 
darsi alia politica [a "futura 
signora Peron avrebbe eserci-
tata in qnalche locale di Pa
nama, che era appunto quel-
la di far be re coppe di spu-
mante ai clienti. La elevazio-
ne della signora Martinez al
ia carica di vice presidente 
dell'Argentina fit definita dal 
Journal do Brasil «un'ttmi-
liazione » per tutta l'America 
latina. 

Si dice — e probabilmente 
e vero — che Peron non ha 
imposto la scelta di Isabeli
ta, come vice pres'denle ed 
erede diretta. L'operazione e 
stata programmqta dalla de
stra che nello sforzo di ripe-
tere il peronismo dell'edizio-
ne 1945-55 ha voluto innestar-
vi la componente femminile 
che tanto fascinosamente ag-

. glutino allora larghi strati po-
polari dietro al generale. Pe
ron si e limitato a non op-
porsi alia decisione dei suoi 
collaborator'!, che peraltro op-
posizione non incontrb ne fra 
i capi militari ne fra gli av-

- versari politici. Le necessita 
politiche rendono flessibili an
che le piu arcigne burbanze, 
quando un equilibrio che nes
suno e pronto a rompere e in 
pericolo. 

Malgrado gli sforzi dei regi-
sti della destra peronista, il 
«fenomeno» Evita non puo 
ripetersi. Perche il Peron di 
oggi e un prodotto della dia-
lettica dei contrari. Senza set-
te governi inetti e tirannici 
che nel nome dell'antipero-
nismo delusero, offeseroi op-
pressero, emarginarono le 
masse, in questi 18 anni, il 
trionfale ritorno non ci sareb
be stato. Peron e oggi un 
prodotto del mito di se stesso, 

Maria Estela Martinez de Peron, detla Isabelita 

oltreche della sua sagacia di 
navigatore. E' insomma per-
fetlamente intelligibile anche 
senza Isabelita, che pud con-
vogliare rigagnoli di querulo 
pettegolezzo, non torrenti - di 
fiammeggiante passione. Ma 
il primo Peron no, non e con-
cepibile senza Evita, senza Vi-
stintq politico, il talento de-
magogico della « madonna dei 
descamisados ». 

Quando nell'ottobre del 1945 
il segretario di Stato per il 
lavoro e il benessere sociale, 
il ten. col. Peron viene con-
finato nell'isola di Martin 
Garcia, una sconosciuta ra-
gazza di 26 anni, > annuncia-
tr'tce saltuaria della Radio ar-
gentina, trascina una folia tu-
multuante in Plaza de Mayo 
e costringe il governo a libe-
rare il prigioniero. Due mesi 
dopo la ragazza, Evita Duar-
te, sposa il suo amico Peron 
che a febbraio e eletto Pre
sidente. 

Da allora il mito dell'uno 
si intreccib a quello dell'al-
tra in una simbiosi teatrale, 
ma suggestiva. Evita aveva 
scelto come proprio terreno 
di azione quello sul quale, con 
rimarchevole successo, aveva 
fatto le sue prime prove il 
marito. Vale a dire quello del
la politica sociale. Aumenti 

salariali, diminuzione delle 
ore lavorative, provvidenze 
sanitarie e culturali, misure 
per Vinfanzia, la casa e la 
scuola e cosi via: oblettivi 
per i quali il proletariato ar-
gentino si era battuto per de-
cenni, cominciarono ad essere 
raggiunti o irnpostati in que-
gli anni. 

Negli anni 
del dopoguerra 

Si era nei primi anni del 
dopoguerra. L'economia del 
paese era ancora ebbra del 
boom bellico. La moneta era 
fortissimo: e'era piu oro, dol
lars e sterline nelle casse del 
Banco centrale che moneta 
cartacea in circolazione. La 
borghesia argentina era ormai 
matura per < appropriarsi » di 
certe riforme ed eliminare 
eerie ingiustizie particolar-
mente inique, che col tempo 
cvrebbero potuto aprire la via 
alia rivoluzione. Alcune con 
cessioni, ordine e partecipa-
zione popolare condite all'oc-
correnza di nazionalismo e 
magari di eslremismo piccolo 
borghese. dovevano rimpiaz-

zare la lotta di classe. 11 enh 

po di genio di Evita fu di 
presentare le riforme ormai 
venute a scadenza obbligato-
ria, come prodotti della ge-
nialita e della generosita di 
suo marito, cui essa aggiun-
geva di suo una diuturna eser-
citazione di prodigalita desti-
nata a mantenere verdeggian-
te la propria e I'altrui repu-
tazione. 

Aveva un'oratoria — dicono 
— diluviale, grottesca e tut-
tavia trascinante, con le sue 
incredibili Urate in onore di 
Juan Domingo Peron < condor 
che vola in alto, lontano, ol
tre le cime dei monti, vicino 
a Dio ». Rovesciava • scrosci 
di efficacissime ingiurie sui 
ricchi, gli aristocrat!ci. i la-
tifondisti. Allontanandosi. nel 
tempo, le sue capricciose be
neficenze col denaro pubbli-
co si sono colorate di magia. 

Quando mori nel 1952, ucci-
sa da un lumore. il paese fu 
in preda ad una crisi di isie-
ristno. 11 governo approvb I'e-
rez'one di un monumento fu-
nebre alto quasi 140 metri che 
avrebbe dovuto avere, nella 
cella della base, un sarcofago 
d'argento del peso di quattro 
quintali per il corpo d't Evita 
e. sopra, un Peron di 60 me
tri in bronzo. 

11 nome di Evita continua 

Uno studio sul sistema imprenditoriale italiano 

Anatomia dell' industria 
I risultatt di una ricerca condotta dalla « Fonda zione Agnelli» sui vari aspetti della organizza-
zione industriale del nostro paese confermano Fesigenza di profonde trasformazioni strutturali 

Dalla nostra redazione 
TORINO, dicembre 

Per due giorni economisti, 
dirigenti industrial!, sindacali-
sti e studiosi dsi vari aspetti 
del mcodo impreviditoriaie 
italiano hanno discusso sul 
rapporto presentato alia a Pon-
dazions Agnelli» e contanuto 
in una pubbliraziona di 148 
p-igine. Gli organizzatori del 
ccovegno hanno voluto spa 
rimentare in questa occasio-
oe le nuove tecniche audio-
visive psr visualizzare i ri-
sultati della ricerca; serven-
dosi di un iquipe di tecnici 
e stato realizz-ito un inte-
ressante documentano che 
sintetizza molto efficacemen-
te la grande mole di dati 
mess* assieme dagli autori 
dello studio. 

La ricerca sul *suitema im-
prenditonole italiano» si ar-
tico!-i in sette ca?ito!i di cui 
cercheremo di fornire una 
«.;>ites!. limitandoci in questa 
occasione. a riferire i risul 
tati dello studio poich£ di par 
se gia rivestono uo significa
tive interesse. II primo capi-
tolo mette a confronto 1 in
dustria italvina con quella 
europ»a penendosi 1'ioteiTo-
g^tivo circa l'industrialita del
la nostra economia. D*l con
fronto dell'Italia :on ?li al
tri Paesi ccisiderati (Germa-
oia, Francia. Olandi e • Be1. 
gio) risulta che la nostra in
dustria «c meno industna-
lizzala quanto a prodotto lor-
do » mentre « e piit industna-
lizzata quanto ad addetti». In-
fatti in Germania l'industria 
copre il 53.5° n del prodotto 
lordo; in Francia il 46,41; in 
Olanda il 42.9°«; in Belgio e 
in Italia si raggiunge soltan
to il 41,5'";. La pereentuale 
dei lavoretori occupati nella 
industria negli stessi paesi e 
invece la seguente: Germania 
48,41; Belgio 42,710; Italia 

41,61; Franria 39.81; Olanda 
39,5° 0-

Circa il problema della pro-
duttivita del lavoro di cui 
viene assunto come indica-
tcre il rapporto tra il pro
dotto lordo e il numero de-
gli addetti, abbiamo i seguen-
ti risultati: in Germania, 
nel 1968, un lavoratore occu-
pato neU'industria ha prodot
to, a" prezzi correnti. per 
5.364.000 lire; in Francia 
per 5.791.000; in Belgio per 
4.416000; in Olanda per 3.680 
mila; in Italia per 3.184.000 li
re. Attraverso una dettaglia-
ta analisi di alcuni tipi di 
industria distinti tra «tradi-
zionali» (tessile, alimentare. 
mobilio ecc.) e «moderniIv 
(quelli che hanno conosciuto 
la ksro maggiore espansione 
in questo se^olo. sopra tutto 
chimica e mezzi di trasporto) 
si giunge ad accertare che il 
7-i£o del!e industrie tradi-
zionali e. in Italia, piu elevato 
che nelle altre eccnomie eu-
ropee. Un'altra differenza e 
data dal fatto che un settore 
moderno, come quello mecca-
nico. non cresce da noi in 
modo adeguato rispetto agli 
altri paesi europei 

La bassa produttivita del
la nostra industria sarebbe 
determinata dall-a sua specia-
lizzazkme settoriale e dalla 
sua tendenza all'adattamen-
to in spazi seccodari dell'eco-
nomia mondiale. II primo ca
pi tolo della ricerca si con
clude con un esame della di-
namica dimenskmale dell'in-
dustria italiana nel decennio 
1961-1971 dal quale risultereb-
bs che « rt profilo piu recente 
della nostra industria mani-
fatturiera e infattl vicino a 
quello francese di died anni 
fan. 

II secondo capitolo tratta le 
coratteristiche dei settori e 
delle imprese. Dallo studio 
risulta, tra l'altro. che le spe

se di personale per addetto 
mediamente nel 1971 per tutte 
le industrie manifatturiere so
no state di 2,8 milioni di lire' 
mentre la classe di aziende 
in cui il valore del prodotto 
lordo e piu elevato della me
dia e quella compresa. tra i 
mille e duemil-a addetti. 

Dall'esame della concentra-
zione neU'industria italiana. af
frontato nel successivo ca
pitolo, emerge che le prime 
die;i imprese come prodotto 
lordo. • assorbooo * 1*111 dei 
dipfcidenti. il 14° 0 del fattu-
rato. il 161 delle spese per il 
personale e ben il 321 degli 
investimenti. H settore piu 
concentrato dell'industria ita
liana e quello che produce 
fibre tessili artificiali e sinte-
Uche, nonche cellulosa per 
usi tessili. seguito dal settore 
della gomma elastica e in or
dine decressente da quello 
che produce i mezzi di tra
sporto. L'industria meno con-
centrata in Italia e quella 
calzaturiera. 

EM 11a mappa delle industrie 
per gruppi risulta che in Ita
lia operano sette gruppi • a 
partecipazione pubblica: (Iri, 
ENI, Efim. Egam, Gepi. Fi-
nam e Espi, quest'ultimo re-
gionale) che nel 1971 h-anno 
fatturato sei mila miliardi, 
circa la meta delle entrate 
dello stato italiano. In paral-
lelo abbiamo nove gruppi pri
vati '. (Ifi-Fiat, Montedison-
Snia Viscosa, Pirelli-Dunlop, 
Olivetti. - Mcotl. PesenU-Ita!-
Mobiliare-Bastogi, Falck. Za-
nussi, Sir-Rumianca). Questi 
gruppi privati hanno fattu
rato sempre nel 1971 sette 
mila miliardi di lire, il che 
signifies che i gruppi pri
vati hanno fatturato piu del 
corrlspettivi sette gruppi pub-
blici. Questi dati smentiscono 
cjamoroiamente le polemi-
che sulla statizzazione della 
economia italiana, poiche 0 

peso dell'industria pubblica 
non e superiore neaoche a 
quello della grande industria 
private. 

Vi sono poi i « conglomerate 
finanziari» che a livello di 
vertice sono in tutto tre: 
gxuppo Sindona, gruppo Bo-
nomi-Bolchini, e gruppo Ban
co - Ambrosia no-La centrale 
« per di piit — e scritto nello 
studio — legati a non chiari 
rapporti "• I'uno ali'altrov. Ol
tre a questi gruppi vi sono 
le confederazioni cooperative 
(il fatturato industriale com-
plessivo ammonta a 350 mi
liardi aH'anno), la Cooperativa 
Italia (200 miliardi nella so
la distribuzione); la Feder-
consorzi (150 miliardi). Infi-
ne abbiamo una ventina di 
gruppi che sono definiti mul-
tinazicoali-europei: Buitoni-
Perugina, Ferrero. Ceat. Uqui 
gas, L'Astaldi. Galbani, Mar-
zotto, Mondadori. Moratti. In-
desit. Bassetti, Agusta, Riz-
zoli, ed altri con 160 miliardi 
di lire di fatturato annuo. 

A conclusione di questo im-
portante capitolo della ricer
ca risulta. oltre alia gia rile-
vata maggiore concentrazione 
nel settore gomma, fibre tes
sili • e • della produzione dei 
mezzi di trasporto pubblico. 
che esistono una quarantine 
di gruppi privati e tre grup
pi pubblici di livello interna
zionale che costituis.-coo l'os-
aatura della grande industria 
italiana. Infine viene accerta-
to che operano altre 150 azien
de con un fatturato sopra i 
10 miliardi l'anno. facendo 
cosi arrivare a circa 200 i 
gruppi italiani. «Non e una 
situazione confortante — vie
ne scritto dai ricercatori — 
soprattutto se si considera 
die i grandi gruppi stranieri 
presenti in Italia con proprie 
teste di ponle sono piit di 
400 ». 

Dal quarto capitolo riguar-

dante il processo di intema-
zionalizzazione della nostra 
industria risulta che l'ltalia 
e un paese che esporta sopra-
tutto verso l'Europa; I'/icidsn-
za del capitale straniero da 
noi si farebbe seotire meno 
che altrove; infine che le re-
gioni italiane che rappresen-
tano le piii alte percentuali di 
esportazione sul totale delle 
proprie vendite sono la To-
scana, le Marche e Emilia 
Romagno. 

Passando ad esaminare il 
settore pubblico della nostra 
industria il «rapporto di ri
cerca* evidenzia che questo 
settore retribuisce di piu i di-
pendenti ed i dirigenti di quel
lo privato. che l'industria pub
blica ha avuto il suo maggio
re sviluppo nella siderurgia e 
nella mescanica tra il 1953 e 
il 1963. e che la sua pre-
senza piu rflevante e nel 
settore dei trasporti e nella 
metallurgia. La tipica dimen-
sione dell'industria pubblica 
e quella della grande azienda. 

Gli ultimi due capitoli dello 
studio affrontano il term dei 
<(Sistemi imprenditoriali lo-
cali » e dei « problemi di adAt-
tamento e politiche delle im
prese italiane » sui quali sara 
bene ritornare. 

Anche da questo studio 
commissiemto dalla Fonda-
zione Agnelli (quindi un corn-
mi ttente non sospetto) emerge 
con sufficients chiarezza la 
esig^nza dell-a trasformazicne 
della struttura industriale ita
liana. per giungere da un la-
to ad un riequilibrio terri-
toriale. e dall'altro per dare 
un nuovo ruok) alia piccoVa e 
media industria. Non solo, ma 
risulta chiaramente anche la 
eUgenza di una diversifica-
zione produttiva e di un for
te sviluppo della tesnologia e 
della ricerca sclentifica. 

Diego Novelli 

a correre sui muri di Buenos 
Aires, il suo bel viso compa
re ancora su manifesti e gior
nali, segno del persistere di 
una sorta di assurda anacro-
nistica ' religiosita. Un fanta-
sa? O una bandiera? Per 
chi e contro chi, oggi a tanti 
anni di distanza? 
, Fatto sta che Vapparato pe
ronista di destra, che non bril-
la per intelligenza ma e abi~ 
le nell'intrigo e interessato a 
un solo interesse, la propria 
conservazione, • ha deciso il 
lancio in orbita di Isabelita. 
Come se Evita fosse divenu-
ta quel che fu per grazia nu-
ziale e non per il suo talento. 
Come se per il solo fatto di 
aver contralto matrimonio con 
Peron, Isabelita potesse acce-
dere al livello di fantasia che 
sorreggeva le ambizioni del-
I'« altra >. 

7n realfd fra le due donne 
non e'e nessun tratto in rn-
mune. Tanto Vuna era carica 
di tensione, di protervia e di 
fascino. tanto l'altra e fred-
da. compitamente r.colorila. 
diffidente. Intendiamoci. pun 
tenere in serbo le df>ti di un 

' gran politico, ma per il pub
blico essa si presenta senza 
quelle luci ambigue che pro-
manavano dal volto diafano 
della malata Evita, senza pit 

• slanci popolareschi dei quali 
la mancata attrice era mae
stro. Per giunta ha una fac
cia che scoppia di salute, che 
non accende Vimmaginazione. 
Tant'e vero che i suoi fautori 
dovendo darle un soprannome -
che la ancori alia fantasia oo-
polare, hanno scelto * marirp-
cita >. mammina dei peroni-
sii. E' gentile, affetluoso. ht-
nario: ma che salto in gift 
dall'empireo della « madonna 
dei descamisados ».' 

Lei. la Isabelita. non si da 
troppe arie. Sostiene di an>-
re come unico merito quello 
di essere stata c scolara > di 
Peron. Per incarico del :nari-
to ha compiuto in questi anni 
due missioni: una nel 1955. 
quando da Madrid andb in Ar
gentina per cercare di indur-
re i vari clan peronisti ad una 
tregua e a lavorare insienn 
per il ritorno del generale: la 
seconda nel 1971. quando tnr-
nb per tentare di slabilir*> un 
contalto con il governo mdi-
tare. La • prima volta ebhe 
successo, la seconda no. Sono 
titoli sufficient} per garantire 
il traguardo della Casa Rosa-
da a una carriera iniziata fra 
i tatolini del « Colon » di Pa
nama? E perche no. del re
sto? ' 

II potere 
nel futuro 

7 dubbi, comunque. non ri
guardano il presente, benai if 
futuro. Le elezioni si terranno 

. nel 1976, ma il problema vie
ne sempre posto, quando st> ne 
parla. nella prof^ettira delta 
successione. La signora ^far-
tincz de Peron, come si c del-
to, e ora Verede al trono del
la Casa Rosada. E' approda-
ta a Buenos Aires pochi mesi 
fa, sconosciuta, tutto somvia-
to, al gran pubblico, malizio-
samente chiacchierata nei sa 
lotti. Eppure, d'mprovviso. i 
capi orgogliosi, suscettibili e 
litigiosi delle forze annate ar
gentine, che nel 71 I'arevano 
respinta, si sono fatti da par
te per lasciarle libero il pas-
saggio verso Valta carica. 
Perchd tanta arrendevolezza? 

Perche non si e rinnovato il 
veto militare che bloccb l'a
scesa di Evita? 

Registro alcune delle rispo-
ste che ho raccolto. c Le for
ze armate hanno accettato il 
ritorno di Peron perchd hanno • 
visto che la crisi dell'Argen-
Una stava andando verso una 
fase di tragici sconvolgimentl. 
I vecchi rancori permangono, 
ma egli e oggi un fattore di 
consolidamento degli argini.' 
Accettato lui e neutralizzato 
,il pericoloso " s'mistro " Cam-
pora, gli e convenuto accet-
tare anche Isabelita alia vice 
Presidenza, . un personaggio 
che non da ombra a nessuHo ». 

Un'altra: « A nessun costo i 
generali avrebbero permesso 
a un capopopolo scatenato, 
imprevedibile e con un segui
to enorme, quale era Evita, di 
diventare vice Presidente. 11 
rischio possono correrlo con 
la signora Martinez, appunto 
perche non e'e rischio ». 

Una terza: « L'ela di Peron 
rende il problema del cambio 
attuale' fin da ora. 11 vice 
Presidente da noi e il succes-
sore diretto e automatico. Un 
esponente politico alia vice 
Presidenza, in questa anoma-
la situazione argentina sareb
be, obiettivamente, un fattore 
di turbamento, perche tutte le 
forze politiche e la classe mi
litare, sarebbero portate a ve-
dere in lui un tessitore di in-
trighi e di congiure volti ad 
assicurargli, domani, il pote
re totale ». 

Cosi, meglio Isabelita che 
pub essere la donna adatta . 
alia carica di vice e che di 
doti pub anche averne molte, 
ma di certo non ha quella che 
viene giudicata essenziale per 
un presidente: la dote di ag-
gregare le forze politiche. La 
domanda «E se muore Pe
ron? » angoscia molta gente. 
La sua intelligenza e il suo 
ascendente personale, conta-
no. Ma in gplitica alia fine 
anche il piit carismatico, co
me suoi dirsi, dei capi, e so
lo un emissario. Chi conta 
e il mandante e la forza del 
suo mandato. • 

Un cerchio 
di dittature 

La questione principale, per 
la gioventit, in fase di radica-
lizzazione intensa, per le mas
se dinamiche e organizzate 
delta popolazione, non e chi 
governera il paese, ma come 
e per chi: se sara possibile 
continuare a ricercare la li-
berazione e a battersi per 

•una societa socialista e contro 
10 sfruttamento dell'oligarchia 
privilegiata; se la lotta con
tro il nemico numero uno, lo 
imperialismo nordamericano, 
sara portata avanti senza ce-
dimenti, malgrado le dimen
sion! dell'offensiva di Wa
shington. che ha chiuso VAr-
gentina in un cerchio di ditta 
lure militari e reazionarie. 

La resurrezione politica di 
Peron e dovuta in ugual mi-
sura alia pressione popolare 
e alia incapacita della bor
ghesia argentina di esprimere 
una classe dirigente. L'inter-
vento dei mil'tari. dal 1966 
in poi ha confermato la ten
denza antica delle forze arma
te argentine a sostituirsi alia 
classe politica, ma anche la 
low incapacita di reggere al-
Valtezza dell'ambizione. . 

Nella preparazione e nella 
attesa del momento della suc
cessione, Evita, i descamisa
dos d'un tempo e la stessa 
Isabelita di oggi dileguano nel 
folklore. II mondo patriarca-
le, la tranquillita dei latifon-
disti e dei grandi allecatori. 
la rassegnazione delle pleb'i 
non sono piu i valori portanti 
delle strutture argentine. Tut
to e stato sconrolto .anche per 
merito di Peron. Sopravvivamo 
molte vecchie strutture clien-
telari, ma i giovani si sono 
ormai impadrgniti delle chia-
ci per interpretare i proble
mi. Peron e il leader, ma non 
e il redentore: il riscalto del
le masse terra dalla lotta del
le masse stesse. 

Quando la poltrona della ca
sa Rosada sara racante. la 
lotta si scatenera accanita e 
tutti pensano che la questione 
Isabelita sara superata in un 
batter s'occhio. T militari so
no stati • indeboliti dall'espe-
rienza fallimentare post-1955 
e Q loro attuale riserbo tatti-
co indica che essi attendono il 
momento adatto per inserirsi 
nel gioco, attraverso opportu
ne alleanze in seno all'una u 
alValtra parte del peronismo. 
11 problema delle succession! 
si porra, dunque, con molte 
probability, in termini di pro-
lungamento, con mezzi sup-
plemcntari, dell'attuale cruda 
lotta fra conservatori e pro
gressisti, che vediamo batter-
si, nel nome di Peron, in uno 
scenario di malferme struttu
re politiche ed economiche « 

su uno sfondo continental in-
vaso da nubi fasciste. 

Giuseppe Conato 
(ContiniM) 
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