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Una esperienza di valore nazionale 

L'EMILIA 
E LA DEMOCRAZIA 

Una regione positivamente «diversa», dove il movimento operaio 
dimostra concretamente la propria capacity di governare in modo 
nuovo e di estendere, su questa base, il sistema delle sue alleanze 

Torniamo ancora a riflet-
tere sull'Emilia questa regio
ne che suseita, in Italia ed 
all'estero, tanto interesse e 
curiosita. 

Terra atipica, senz'altro, e 
questa, collocata com'e • nel 
bacino socio-economico del-
l'Europa del MEC ma che, 
ad un tempo, e e vuol essere 
parte dell'Italia per contri-

• buire a superare il dualismo, 
antica contraddizione che si 
aggrava sempre piu, tra 
Nord e Sud e che, di conse-
guenza, fa propria la «que-
stione meridionale > come 
problema decisive da affron-
tare e risolvere, per il risa-
namento dell'intero paese. 

Una realta 
unitaria 

Quali le sue caratteristi-
che strutturali? L'Emilia pro-

, duce circa un quarto del pro-
dotto agricolo nazionale; dif-
fusissima e la piccola e me
dia impresa coltivatrice di-
retta, libera o associata (per 
quantita si tratta di un 13% 
delle imprese esistenti - su 
scala nazionale); e la terza 
in Italia, dopo la Lombar-
dia. ed il Piemonte, per li-
vello di sviluppo industriale 
pur in assenza di grandi con-
centrazioni; v'e infatti una 
miriade di aziende artigiane, 
di piccole e medie imprese; 
nella rete commerciale il ce-
to medio privato e la coo-
perazione sono presenti e 
spesso in posizione concor-
renziale rispetto ai super
market del capitale finan-

' ziario. • •• 
La popolazione attiva rag-

giunge e tende a superare la 
, percentuale del 40% (la me-
- dia nazionale non e piu di un 

terzo). La massa del rispar-
mio e notevole, anche se bi-
sogna sottolineare che « il 
risparmio > fafica a tradursi 

^in investimentB" nonostante 
-la-relativa effreleriza-dell'm--
• tervento pubblico locale. Cio 
si verifica sia per- il drenag-
gio a favore delle concentra-
zioni industriali del > trian-
golo » che per l'angustia po-
litica e finanziaria che ca-
ratterizza ancora, in preva-
lenza, la direzione del siste
ma bancario bolognese ed 
emiliano. 

Per quanto riguarda la vi
ta civile basti ricordare un 
fatto: la scolarita di base 
giunge a coprire pressoche 
l'intera domanda e l'inter-
vento pubblico tende a sol-
lecitare una crescente quali-
fieazione del servizio. 

Desta sempre interesse lo 
sviluppo policentrico di que
sta regione nella quale me-
no evidenti e piu contrasta-
te si manifestano le tenden-
ze d'una espansione concen-
trata solo in alcuni < poli > 
e alia formazione di sacche 
di arretratezza anche se, va 
detto, preoccupano il depau-
peramento della montagna 
e di alcune zone della < Bas-
sa > o, aH'opposto, la con-
gestione che si registra sul-
la dorsale della via Emilia, 
che rischia di soffocare la 
vita di quei centri urbani e 
storici che noi vogliamo in-
vece difendere. • 

Non capita a caso, tutto 
cio. Nelle scelte di politica 
economica, in quelle dell'as-
setto del territorio, in quel
le rivolte al potenziamento 
dei servizi sociali e delle 
tecnostrutture traspare I'im-
pulso proprio della guida po
litica ed ideale del movimen
to operaio e democratico che 
perinea 1'intero sistema del
le autonomic Iocali. 

Vi e un rapporto stretto, 
In Emilia, tra societa poli
tica e societa civile. La gran 
parte dei cittadini e, comun-
que, organizzata. L'associa-
zionismo e lo strumento ri-
tenuto indispensabile per di-
fendersi dalla politica di ra-
pina dei monopoli e per svol-
gere le attivita ricreative e 
cnlturali. Piu alta che altro
ve e la percentuale di sinda-
cilizzazione tra i lavoratori; 
in modo piu decentrato che 
nel resto del territorio na
zionale si svolge la vita pub-
blica che ha nei quartieri, 
nei consigli di frazione, nei 
centri civici i canali della 
sua articolazione pluralisti-
ca. E non e per caso, alio-
ra, ci sia consentito di sot-
tolinearlo, che in questa re
gione piu copiosi sono i voti 
al P a e piu alta e 1'am-
piezza dei conaensi riscossi 
dai comunisti e dai socialist! 
assieme, che sono si diversi, 
com'e giusto che sia, ma che 
esprimono una realta uni
taria mat scontata una volta 
per tutte, anzi di continuo 
riverificata, perche possa es
sere all'altezza dei proble-
mi nuovi che maturano. Ta
le connotato unitario si dif-
fonde oltre l'area socialista, 
tra le masse popolari catto-
liche provocando, aU'Jnterno 

stesso del mondo cattolico, 
interessi e fermenti origi-
nali. 

La DC e costretta a te-
nerne conto. E infatti essa 
ha cercato di dare alia sua 
presenza nelle assemblee 
elettive Iocali un carattere 
che ha definito di opposi-
zione costruttiva. In Emilia, 
com'e noto, comunisti e so-
cialisti sono, a livello delle 
istituzioni democratiche rap-
presentative, forza di gover-
no e cercano insieme, ma 
sempre aperti al contributo 
delle altre forze politiche 
democratiche, di sperimen-
tare un modo diverso di go
vernare aderente alle novita 
dell'oggi e a una consolidata 
tradizione unitaria che trae 
alimento daU'esperienza del
la Resistenza e dai succes-
sivi venticinque anni di bat-
taglie per difendere ed at-
tuare il patto costituzionale. 

L'impegno nelle istituzio
ni e anche, in parte, il rifles-
so di un movimento di lotta 
di massa sociale e sindacale, 
che si sviluppa con un ritmo 
ed una estensione • pari a 
quelli dei pitnti piu alti del-
lo scontro di classe. La vita 
politica, in Emilia e segna-
ta da una forte partecipazio-
ne di massa, e cio costringe 
le forze politiche democra
tiche ad impegnarsi su que-
stioni concrete, a considera-
re il confronto e lo scontro 
ideali come il mezzo civile 
per risolvere problemi veri. 
La lotta Dolitica, pur serrata, 
non scade nella rissa, nella 
chiusura integralista, negli 
schemi manichei. 

Questa regione ha saputo 
rivelarsi, tutto sommato, im-
permeabile alia strategia 
della tensione. L'ordine de
mocratico piu che altrove e 
assicurato e garantito da 
un movimento operaio e da 
uno schieramento di forze 
politiche che considera l'an-
tifascismo come baluardo di 
liberta, come valore irrinun-
ciabile, _-- •-^ — - •,-.- "* 
,,AJa allora questa JEmilia e-

« un'isola » che si s f J, ir-
ripetlBiler^riP'urf^vps;' e ma-
lato »? La risposta che dia-
mo e, a ragion veduta, ne-
gativa anche se non voglia
mo con cio nascondere o ap-
piattire gli elementi innega-
bili di originalita. 

Le comqirste 
e le lotte 

L'Emilia partecipa della 
crisi profonda che pervade 
il Paese. Questa crisi ne con-
diziona le scelte, ne allon-
tanagli obiettivi di rinnova-
mento, influisce sui termini 
e sulle forme della lotta po
litica, economica, culturale. 
Se e vero che nella regione 
si riflettono gli scontri, le 
tensioni, i process! che se-
gnano, nel bene e nel male, 
la vita politica nazionale, e 
vero anche perd che ogni 
conquista, parziale o gene-
rale, e sempre il risultato di 
una lotta difficile, aspra, or
ganizzata che a volte, e pro

prio in Emilia per la respon-
sabilita che abbiamo e piu 
complessa che altrove an
che perche ogni' passo in 
avanti compiuto, per essere 
tale, deve riuscire sempre a 
consolidare e ad estendere 
il sistema delle alleanze so
ciali e politiche. 

Sempre rilevante, per cer-
ti aspetti decisivo, e stato 
il contributo offerto . dalla 
Emilia per la difesa ed il 
rinnovamento della demo-
crazia italiana. Si pensi alia 
Resistenza, che qui ebbe ca
rattere di massa nelle citta 
e nelle campagne e fu il ri
sultato di-- una precedente 
militanza antifascists tenace 
e capillare, mai interrotta; 
si pensi al periodo terribile 
della euerra fredda e dello 
« scelbismo > che in Emilia 
non passo e fu sconfitto; si 
ppnsi infine alia recente 
stagione del centro sinistra 
che, salvo qualche zona del
la reeione, non produsse mai 
effetti laceranti del tessuto 
unitario. 

Nel momento presente il 
ruolo deU'Emilia pu6 anco
ra una volta diventare un 
punto di riferimento di va
lore generale e sorreggere 
cosl Timpegno a condurre 
quella opposizione di tipo 
nuovo che noi vogliamo sia 
incalzante, attiva e rigorosa 
per spingere il governo a 
risolvere positivamente i 
problemi del paese e delle 
masse lavoratrici. 

Forza 
costruttiva 

Da questa regione 1'incon-
tro tra le forze socialiste 
e quelle popolari cattoli-
che si cala, dall'astratto di 
una suggestiva ipotesi poli
tica al concreto di una pro-
va possibile da condurre e 
da portare avanti. a contatto 
con i problemi reali. L'esoe-
rienza emiliana iihprime for
za e concretezza costruttiva 
alia prospettiva del «com-
promesso storico ». ' L'area 
delle forze socialiste che, in 
questa terra, hanno avuto ed 
hanno ben piu del 51% dei 
suffragi non si e mai chiu-
sa in se stessa, arroccata 
nella difesa delle sue posi-
zioni ma ha saputo aprirsi 
aarli < altri >, alle minoranze 
laiche, alia DC, per gover
nare meglio, in modo piu 
aderente alia complessita, al
ia varieta, al pluralismo che 
e proprio di questa regione. 
L'Emilia, per il suo retroter-
ra storico, sociale e politico, 
per quei connotati che oggi 
la fanno cosl positivamente 
« di versa », vuole essere ed 
e partecipe non solo di un 
dibattito politico di grande 
attualita, ma e presente ad 
un appuntamento, ad una 
scelta non dilazionabile a fa
vore ancora una volta della 
democrazia, della Iesalita 
antifascista, per il rinno
vamento sociale e morale 
dell'intero paese. 

Vincenzo Galetti 

Quale e stato ed e il ruolo dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale 

anni 
Dalla crisi del 1929-1933 a quella attuale - Una funzione Inlegraliva e correttiva del meccanismo di sviluppo - Adeguarsi e non 
cambiare: una linea che lascia sussislere e aggravarsi la sfasalura Ira la slruttura della produzione e quella dei bisogni sociali 

La decisione di solennizza-
re i 40 anni dalla creazione 
dell'Istituto per la Ricostru
zione Industriale evoca una 
concidenza di quella che 
fanno attribuire ai principali 
Jatti umani un destino 
Questi 40 anni portano da 
una crisi generale del capi-
talismo, quella del 192933, 
ad un'altra, che £ iniziata nel 
1971 e che si manifesto ora 
in ' fase acuta. Celebrazione 
della crisi, dunque, ed invi
to a discutere in termini non 
contingenti delle cause e de-
gli sbocchi. II ruolo' svolto 
dall'IRI e un i pretesto > per-
tinente, • ^ 

All'IRI fu data vita il 23 
gennaio 1933, ma non con le 
caratteristiche istituzionali at-
tuali: era nato come orga-
no contingente per operazioni 
di smobilizzo — che assorbi-
va Vattivita dell'Istituto per 
le" Liquidations creato nel 
1926 — e di t finanziamento » 
doe di sovvenzione a societa 
crollate nel corso della crisi. 
Vn anno prima, il 4 dicembre 
1931, era stato creato I'lsti-
iuto Mnbiliare Ualiano. VaU 
tro braccio dei salvataggi. 
Soltanto nel 1936 si avra il 
« soldo delta crisi» con la de-
finitiva assumione delle per-
dite a carico del contribuente: 
attivita e passivita dell'IRI 
diverranno < statali >. mentre 

il nuovo assetto bancario tro-
vera sanzione nella legge che 
ancora oggi lo regola, ponen-
do le sorti della continuita del-
I'accumulazione del capitale e 
e della appropriazione priva-
ta del profitto nell'ambito del 
cosidetto «interesse pub
blico ». 

L'eredita 
del fascismo 

La ricostruzione piu diretta 
negli eventi rimane ancora, 
pur nella sua stringatezza, la 
analisi di Pietro Grifone su 
€ 11 capitale finanziaria in Ita
lia ». Una recente ricerca di 
Salvatore La Francesca su 
c La politica economica del fa
scismo » (Laterza) al contra-
rio delude sul piano interpre-
tativo ed in buona misura an
che sotto I'aspetto documen-
tario. In fondo, cid che oggi 
sembra piii importante, e la 
ricostruzione dei caratteri di-
namici della riorganizzazione 
capitalistica in questi an
ni sullo sfondo — ' an 
zi. sul €fondamento* — di 
una dura repressione delle esi-
genze sociali. 1 caratteri buro-
cratici della politica economi
ca del fascismo (consorzi in
dustriali) e la fondazione di 
una parte dell'attuale assetto 

corporativo (consorzi ed enti 
agrari) si accompagnano ad 
un'imponente ristrutturazione 
finanziaria. 11 salario reale 
diminuisce e i disoccupati, un 
numero • crescente, vengono 
spinti all'avventura in Africa 
e in Spagna. Ma il capitale ha 
«un'altra storia ». 11 numero 
delle societa per azioni au-
menta, in quel periodo, piu che 
in ogni altro della moderna 
storia d'Italia, passando " da 
16.277 nel 1932 a 27.062 nel 
1942. 11 capitale azionario, che 
aveva avuto un declino nel 
corso della crisi 1929-1934, ri-
ceve dai c salvataggi» una 
spinta senza precedenti ed au-
menta da 44 miliardi di lire 
nel 1935 a 68 miliardi nel 
1942. 

L'accumulazione del capita
le, crollata all'interno del 
settore bancario e • prodif.tti-
vo, e stata ricostituita col tra-
sferimento coatto di risorse dai 
lavoratori alle societa per azio
ni. II bilancio dei * salvatag
gi ^ e valutato in una spesa di 
16 miliardi di lire per il perio
do caldo della crisi, come ha 
documentato Grifone. 11 go
verno trasferisce altri 16 mi
liardi e 300 milinni sul contri
buente, con la rilevazione del
le passivita dell'IRI nel 1936. 
Per la prima volta nella sto
ria del capitalismo si speri-
menta dunque su una scala 

II 22 dicembre si aprlra a Firenze — negli 
appartamenti reali della Villa MeridLana, an-
nessa a Palazzo Pitti — la mostra aRomanti-
clsmo storico ». 

L'esposizlone e stata organizzata nell'ambi
to delle celebrazioni per il centenario dslla 
morte di Francesco Domenico Guerrazzi. ini-
ziate a Livomo il mese scorso con un conve-

gno di studi. Saranno esposte cento opere di 
pittura e di scultura di oltre settanta artisti, 
tra l quali Hayez, Ingres, D'Azeglio, Pattori 

I quadri che saranno presentati nella ras-
segna provengono dai piu importanti musei 
italiani e da alcune gallerie straniere. Nella 
foto: Giovanni Fattori «Maria Stuarda al 
campo di Crookstone* (partioolare). 

CELEBRI TESORI DELL'ARCHITETTURA E DEI COLORI 

I MONASTERI DELLA BUCOVINA 
Un'affrazione per i furisti rumeni e sfranieri die affluiscono a Voronefz, Humor, Moldovifza, Sucevifza e Arbore - 1 Crisfi e i guerrieri, le 
madonne e le regine dipinti sulle facciate in tempi successivi - La perfeiione delle proporrioni in armonia con il paesaggio drcosfanle 

DI RITORNO DALLA ROMA
NIA, dicembre 
I monaster! della Bucovina 

sono unici al mondo (anche 
lUneaco opera per farli co-
noscere e valorizzarli). La 
grande attivita dei monaci e 
delle monache che li custo-
discono e li governano. pare 
oggi consistere non piu nelle 
pjackle meditazioni, ma nel-
l'asskluo badare alle foil* di 
turisti rumen! e forestieri che 
affluiscono a Voronetz, Hu
mor, Moldovitza, Sucevitza, 
Arbore. Un buon numero di 
visitatori soggiornano nei mo
naster! stessi prowisti di ario
se stanze e saporita cucina. I 
veri tempi claustrali sono al
lora quelli delPinvemo, quan-
do le nevicate placano il turi-
smo e il vento siberiano chia-
mato crivatz taglia gli orec-
chi. 

Ci e occorso di ammirare 
questi gioielli dell'architettu-
ra e dei colori, proprio in mo-
menti di sottozero. Non fl-
schiava il crivatz, perd l'av-
visaglta era nell'aria. In com-
penso v'era luce buona, un 
sole immacolato che faceva 
vibrare il miracolo delle pa-
ret! esteme affrescate da ci-
ma a fondo. Appunto questa 
dei dipinti estemi costituisce 
la singokrlta preziosa dei mo
naster! bucovini. Valgono an
che altri pregi: armonia di 
proporzioni, ingegnosita di co-
struzione, architettura, «sin-
toniav con la natura e con 

il paesaggio circostante. Sono 
rimarchevoli anche per signi-
ficati storici e cultural!. U 
priroo richiamo e perd quello 
dei colori. 

Una monaoa di Moldovitza, 
con una gigantesca chiave in 
mano, spiegava con rapida e 
saputa loquela il Giudizio Uni
versale dipinto sopra il portale 
del suo monastero. Non ricor-
diaroo se proprio lei, o un'altra 
di altro monastero (forse di 
Sucevitza, o di Radautl) fe-
ce il paragone con la Cap-
pella Sistina. L'incanto delle 
mura che ci mostrava e dei 
fantasmagorici intemi, dipin
ti a centimetre a centimetre, 
faceva accettare voJentieri la 
forzatura. 

I «segreti» 
cromatici 

Bufere di neve, freddi po
lar!, vento e pioggia, sole bat-
tente e sop rat tutto 1 aecoll (il 
monastero di Voronetz, fatto 
erigere da Stefano il Grande, 
e del 1488) producono dawe-
ro la sensazione del miracolo. 
Quanto meno del mtstero, spe
cie conslderando che sono af-
freschl all'aria aperta i quail 
conservano, in dlsflda a tutte 
le intemperie, una lncredlbi-
le vivezza cromatica. La k>ro 
frescheaa e intatta, tranne 
in certi trattl di pareU e»po-
nt! troppo crudamente a tra

montane. Gli esperti si affan-
nano ancora oggi a ricercare 
il segreto del blu di Voronetz 
0 del verde di Sucevitza. Tra-
scorrono i decenni e i seco-
li, batte il maltempo di tut
te le stagioni, ma i Crist! e 
1 guerrieri, le madonne e le 
regine, i santi e i predoni 
contlnuano a brillare nitidi 
suite facciate degli ineguaglia-
bill templi. 

Da Adamo ed Eva alle in
vasion! dei turchi, ogni leg-
genda e storia umana e sele-
zionata e sintetizzata in que
sti affreschi, opere a volte 
ben riconoscibili di anonimi 
artigiani, di naifs tardo-bizan-
tini, o anche di autentic! ar
tisti. Vicende religiose e bet-
liche, sacre e profane, elegia-
che e maccheronlche si intrec-
ciano liberamente. Si contano 
a centinaia le teste tagiiate, 
solitatnente dai turchi, a san
ti e potent! catturati; e a mi-
gliala 1 peccatori inabissati al-
rinfemo, a testa In giu, den-
tro voragini rosso fuoco. Ne 
mancano tra i beat! degnl di 
paradlso. oltre naturalmente 
ai principl che fecero erige
re il tempio. 1 savi e I sa
pient! della magna Grecia: 
Aristotele,. Platone, Archi-
mede ecc, 

Garbata ma ferma la dispu-
ta con un monaco che mo
strava un Interno rimaato in-
aptegabllmente senza affre
schi. Le pareti, 1 oomiclon!, 
la grande volta: tutto grigio 

di rozzo intonaco. cAdeaso 
— egli diceva — faremo af-
frescare anche queste pare
ti. Incaricheremo dei bravi 
artisti e la chiesa sara presto 
dipinta come quella degli al
tri monasteri». Abbiamo chie-
sto chi fossero tali artisti, <H 
quale tendenza, di quale estro 
pittorica Ecco la sorrJdente 
risposta: «C*e Tantica rego
la della chiesa ortodossa. Di-
pingeranno secondo quella re-
goto*. Un po' poco. La no
stra contestazione 1'abblamo 
formulata sulla base d'un net-
to tlmore, che tale regola non 
fosse altro che il mestiere di 
ripetere. «No. no» — e sta
ta la tranquilla assicurazio-
ne del monaco. 

Le case 
di legno 

Pol, quasi d'improwifio, la 
giornata dei colori s'e muta-
ta in giornata del fuoco. Era-
vamo ad Arbore, ultima tap-
pa della visita al monasteri 
dipinti. Nel vicino dmitero 
rfeuonava 11 musicale diacor-
so d'addio ad una morta, pro-
nunciato sulla bars scoperta 
da due prefiche in lacrime, 
allorcM cominciarono a suo-
nare le oampane a marteUa 
Non rintocehi per la defunta, 
ma per il fuoco. La caznpana 
a martello e angosciosa In 
tuttl l paesi del mondo. Quan-

do annuncia il fuoco e dram-
matica. 

La gente del funerele cor-
reva verso le fiamroe alzate-
sl in fondo al villaggio. Una 
vecchietta alzava le braocia e 
gridava: «Arde totuL. arde 
totals» e difatti ardevano 
cinque case di legno, come 
grandi scatole di fiammiferL 

Aide totuL II grande impe-
gno della gente era di por
tare seech! d'acqua per Jsola-
re le fiamroe che minaccia-
vano le case vicine. Gli uo-
mini correvano con I seochl, 
le donne attingevano robusta-
mente dai pozzi. Sul tetto piu 
vicino al rogo, un intrepido 
andava su e giu, brandiva I 
aecchl, innaffiava quei ripidi 
legni pronti ad accendersi. 
Dairultima casa a prendere 
fuoco, usclvano aacchi pienl 
di roba, stoviglie, credenze, 
materassl, tappetL 

Sappiamo che le rifaranno 
presto le cinque case di Ar
bore. Sara una tristezza per
ch* non saranno piu quelle, 
e saranno sparite le care, vec-
chie cose che contenevano, 
tuttavia si fara festa ugual-
roente alia nuova abltazione. 
Sarfc fra pochi mesL Un mec
canismo di assicurazioni e di 
interventi delle cooperative 
dello Stato, oopre oggi le 
spaUe, se non proprio il cuo-
re, del eontadino rumena 
L'antioa paura della cenere e 
del nulla non e'e piu. 

Santo M i a Putt* 

cosi vasta il fatto che per svi-
iuppare il capitale non sempre 
e necessario sviluppare la pro
duzione. - • 

Questa e V* eredita >, con
solidata in istituzioni e aggre-
gazioni economiche che dove-
vano sopravviverle, lasciata 
dai fascismo all'Italia nata 
dalla Resistenza. Come essa 
fu interpretaia ed usata, nella 
nuova fase di sviluppo, e un 
problema vasto. Pasquale Sa-
raceno, che sara poi per lun-
ghi anni (ed e tuttora) uno dei 
dirigenti central j dell'IRI, ha 
ristampato la testimonianza di 
una corrente che definiremmo 
di €tion ragionevole ottimi-
smo » presente nelle sue ana
lisi d'epoca (<t Ricostruzione 
e pianificazione 1943-1948 * -
Laterza). 

Saraceno riteneva che la in-
dustria a parlecipazione sta-
tale fosse il superamento dei 
caratteri storici del capitali
smo: « La formazione di nuo
vi capitali fissi non finanzia-
ta con reinvestimento di pro-
fitti si rileva direttamente dai 
bilancio statale e non si pre-
senta come contrapposizione 
tra investimento a breve, me
dia e lunga scadenza e opera
zioni di varia durata median-
te le quali sono state raccolte 
le somme investite. L'elemen-
to «tempo > scompare dalla 
formazione del risparmio; lo 
Stato dispone direttamente 
quale attivita economica deve 
essere diretta verso la produ
zione di beni di consumo e 
quale verso la produzione di 
beni strumentali; il pareggio 
tra quello che noi chiamiamo 
risparmio ed i nuovi investi-
menti, nonche tra gettito di 
tributi e spese pubbliche e 
ottenuto manovrando soprat-
tutto sui prezzi di beni di con-
sumo mediante lo strumento 
delle imposte sulle vendite e 
sul reddito > (pagina 147). 

Questo doveva rendere pos
sibile la c pianificazione» in 
un'economia mista. Sarebbe 
stato interessante conoscere, 
allora. Vopinione degli uomini 
che la crisi del 1933 aveva 
portato al vertice delle isti
tuzioni finanziarie: del presi-
dente della Banco Commercia
le. Raffaele Matffoli, o del 
presidente dell'Istituto Mobi-
Hare Italiano. Stefano Siglien-
ti. Ma questi non parlarono 
e continuarono a fare quello 
che era stato sempre fatto 
convogliando le risorse verso 
chi * poteva » spenderle.' 1 
« salvataggi > di societa di ca
pitali andarpno uniti, nella 
conduzione dell'IRI, agli 
< smantellamenti» di fabbri-
che (dai cantieri navali. che 
dovevano darci la flotta che 
non abb'amo, alle fabbriche 
meccawche che ancora de-
vono offrirci un'industria elet-
tronica. aerosvaziale, dei mez-
zi di trasporto pubbUci ade-
guata alia domanda sociale). 
Anche questa e storia del « mi
racolo economico*. anzi £ la 
origine specif ica della sua bre-
vita e inconsistenza, nonche 
del potenziale di squilibri che 
ha rovesciato sullo sviluppo 
successivo dell'Italia. 

Rifiuto di giocare un ruo
lo innovatore del meccanismo 
di sviluppo e assumione, in-
vece, della funzione integra
tive e correttiva ricevono una 
sistemazione ideologica attor-
no al 1957, data a cui risale 
la nuova legge sulle Parte-
cipazioni statali che crea un 
ministero ed un centro sin
dacale separato dalla Confin-
dustria, Vlntersind. Questa 
sistemazione reca Vimpronta 
IR1: la vicenda dell'ENl, di
retta da un uomo politico che 
cercava ti raccordo fra eli
te finanziario ed esigenze na-
zionali, rimane un episodio 
isolato che spettera al suc-
cessore Eugenia Cefis liqui
date. • Giorgio Bo, piu volte 
ministro delle Partecipazioni 
statali in quel periodo. de-
scrive il nuovo ruolo identi-
ficandoto nella € capacity di 
adeguarsi alle esigenze di svi
luppo del paese. anticipando-
ne i fermenti e agendo da 
correttivo rispetto alle ten 
denze invo1utive. aUe fasi di 
stanca. alle rarefazioni di ini
tiative, alle concentrazioni di 
tipo monopolistic, alle distor-
sioni dei mercati e dei prez
zi » (La nuova dimensione. 
ediz. ETAS/Kompass). 

Gli storici 
« salvataggi» 
Adeguarsi, e spingere altri 

ad adeauarsi, non cambiare. 
La storia degli ultimi died 
anni vede ingigantirsi le ri
sorse finanziarie amministra-
te daUlRI. a ripetersi del suo 
c modello » neU'EFlM, EGAM, 
EAGAT, vede persino una re-
trocessione rispetto alle for
me precedenti oVintervento 
statale, con i conferimenti di 
capitale tramite 1MI e altri 
enti senza rilevazione del po-
tere di comando nelle im
prese, effettuati nei confron-
ti di Olivetti, Zanussi, Monte
dison ed infine attraveno la 
creazione deUa GEPI. Ma 
Vespansione delle Partecipa

zioni statali non frena il dif-
fondersi della crisi. 

1 salvataggi, origine stori-
ca dell'IRI, vengono rinnega-
ti come necessita di impedi-
re la dispersione di risorse 
materiali ed umane, per sta-
bilire nuove basi di partenza 
alio sviluppo. Si chiede, i\i 
ottiene, la creazione per es-
si di una sorta di ospedale 
respingendo anche la forma 
piu limitata e tecnocratica di 
pianificazione, la programma-
zione per settori. La crisi ri-
pete, per alcuni versi, le vie 
del 19291936 con I'incremen-
to continuo dell'apporto sta
tale tanto al sostegno dei pro-
fitti quanto all'aumento del 
capitale. 

II reddito 
dei lavoratori 
Gli anni 1972 e 1973 ripro-

ducono, con la proliferazione 
di nuove societa finanziarie e 
I'aumento rapido del capitale 
conferito a societa per azio
ni, la dinamica accelerata 
delle fasi di ristrutturazione 
capitalistica. Al saldo della 
crisi manca perd una compo-
nente fondamentale: la ridu-
zione secca del reddito dei 
lavoratori, sia in termini • di 
livelli di remunerazione che 
di ' disoccupazione; manca 
cioi la sanzione politica e so
ciale al ripetersi dell'antica 
operazione di rapida spolia-
zione delle masse connessa 
ad ogni crisi capitalistica. 

Le Partecipazioni statali 
hanno senza dubbio corretto 
Vandamento della crisi, effet-
tuando un volume di investi-
menti che dai 1968 ha ripre-
so ad aumentare, sia pure 
senza divenire programma 
d'intervento. La «contraddi
zione lavoro % ne e risultata 
rafforzata: questo e il ruolo 
che risulta oggettivamente 
ed a cui i dirigenti reagisco-
no aspramente, minacciando 

continuamente I'arresto degli 
investimenti ed intensifican-
do la difesa ideologica de\a 
« autonomia della impresa >, 
della « remunerazione del ca
pitale >, della € collocazione 
di mercato * e di ogni altro 
luogo comune dell'apolf|'ia 
del capitalismo. Gli sviluppi 
della crisi colpiscono perd pro
prio i capisaldi di questa idea-
logia. 

Quale autonomia d'impresa 
e possibile in una situazione 
in cui non solo i fattori tec-
nici, ma la destinazione stes
sa del produrre, i general-
mente contestata? Limpresa 
si presenta oggi sempre piu 
nel suo carattere oggettivo di 
sezione tecnica di un proces-
so di produzione che impegna 
tutta la societa. La remune
razione del capitale in singole 
imprese pud essere riportata 
al massimo, magari con in-
tegrazioni statali, senza che 
questo sistema di imprese ri-
sponda per niente alia do
manda sociale di beni e ser
vizi; anzi aggravando I'arbi-
trarieta delle scelte produt-
tive' rispetto ai bisogni. 11 
mercato si presenta non co
me luogo di verifica dell'effi-
cienza, ma del fallimento 
della pretesa « economicita > 
del capitalismo. • 

Oggi, per fare un esempio, 
i dirigenti dell'IRI chiedono 
di espandersi nel settore del-
I'edilizia tper sviluppare la 
produzione industriale in fun
zione del bisogno sociale di 
case > ma, alio stesso tempo, 
non sono in grado di assicu-
rare alia domanda di merca
to di materiali edilizi ne le 
quantita ne costi tali da age-
volare lo sviluppo del set-
tore. In sostanza, essi chie
dono altro potere per poter 
c fare fl mercato *. I risul-
tati che ci potremmo aspetta-
re sono gli stessi che possia-
mo verificare nella storia di 
40 anni dell'IRI. 

Renzo Stefanelli 
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