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SVILUPPO 
ECONOMICO 
MODELLI 
DI VITA 

SARACENO: « Un dopoguerra senza guerra » 

LAMA: « Per un nuovo tipo di sviluppo» 

& 

(Segue da pagina 3) 

me: ma questi fenomem hanno in un 
certo senso coinvolto l'intera societa 
nazionale. 

L'UNITA' 
Vuoi fare qualche esempw concrete? 

NAPOLITANO 
Si e sollecitata una soluzione indi

viduate di problemi la cui soluzione 
collettiva sarebbe stata infinilamente 
meno costosa. Questo e un dato che 
ha coinvolto bene o male tutti quanti: 
basti pensare al problema del traspor-
to, e in un certo senso anche a quel
le della casa. Si e alimentata. lo ri-
cordava Zangheri, una forma deteriore 
di individualismo competitivo inteso 
come gara, come rincorsa sul piano dei 
consumi di prestigio. delle manifesta-
zloni di benessere esteriore, dell'eva-
sione. Naturalmente a questo punto 
bisogna distinguere. Da una parte c'e 
chi ha enormemente beneficiato di que
sto tipo di sviluppo — gruppi capita
listic!, ceti parassitari. gruppi specula-
tivi —, e chi ha dato luogo a consu
mi di lusso e a fenomeni di sperpero 
clamoiosi. e mi nferisco a strati su-
periori del ceto medio e anche a grup
pi relativamente privilegiati nella fa
scia del lavoro dipendente. Mentre dal-
l'altra parte sono rimaste intere aree 
dei Paese in preda a gravissimi feno
meni di arretratezza e di miseria. E 
poi ci sono settori piu o meno larghi 
d: iavoratori spinti ad esempio all'acqui-
sto dell'automobile perche questa e sta
te! la soluzione sollecitata per risolve-
rc ll problema del trasporto, o che han-
r-» battuto anche la strada dell'evasio-
ne. della fuga domenicale daila citta 
perche questa era diventata una scel-
ta obbligata. che si imponeva per la 
assenza di alternative valide dal pun
to di vista culturale e da quello del
la vita collettiva. 

C'e stato cosi un soffocamento — an
che nella coscienza dei cittadmi — di 
bisogni primari; sono state sacrifica-
te esigenze fondamentali come quelle 
della salute e di una sana alimenta-
zione, per non parlare di esigenze di 
elevamento culturale. C'e quindi ango
ra. se Saraceno me lo consente, mol-
tc lavoro da fare; c'e ancora una guer
ra da combattere per superare le di-
storsioni sia nell'organizzazione econo-
mica e sociale del Paese e nella dire-
zione della vita economics, e sia an
che neH'orientamento. nelle abitudim di 
grandi masse di cittadmi. Io quindi 
ritengo che oggi si debba porre l'ac-
cento sulla necessita che si faccia sul 
seno, che si vada davvero verso un 
nuovo tipo di sviluppo. che si assu-
rrir.no decisioni. soprattutto da parte 
tie. poteri pubblici che contribuiscano 
a mutare le condizioni material! di 
erandi masse lavoratrici e popolari. Nel-
L» stesso tempo, possiamo e dobbiamo 
fare avanzare la presa di coscienza 
della necessita di affermare nuovi va-
lon e di soddisfare altri bisogni ri
spetto a quelli che hanno avuto la 
pnorita nel vecchio modello di svi
luppo. 

L'UNITA' 
In quale rapporto la reslrizi >ne e 

lo scoraggiamento di certi consumi si 
devono porre con decisioni di inve
st tmento e molleplici initiative dei po
teri pubblici tese a promuovere e sod
disfare altre esigenze? E come pud es-
sere assecondato e sostenulo, sul pia
no dell'azione culturale e di massa. 
lo sforzo diretto a modificare orienla-
menti e comportamenli di casti e oa-
ri strati della popolazione?,.• , 

SARACENO '. 
Ripeto. non si tralta di mutare un 

modello che e morto e che del resto 
era da tempo morituro. Ed era mori-
tore per fatti esterni al nosiro Paese 

• " , " . ' • * • « 

e non per l'emergere, qui da noi, di 
uno maggiore consapevolezza dell'inac 
cettabilita di quel modello. Non mi stu-
pirei quindi se la storia domani defi-
nisse uno stato di caos quello in cui 
ci troviamo oggi; non funziona piu 
quello che oggi si usa chiamare mo
dello. ne sappiamo quale sia il model
lo cui dobbiamo tendere, se non vo-
ghamo limitarci a far prediche su co
se che tutti non possiamo non volere. 

Ora — e qui mi rivolgo specialmen-
te a Lama, riprendendo una preeeden-
te conversazione — il vecchio model
lo non era morituro solo per contrad-
dizioni interne a ciascun paese e quin
di anche al nostro; lo era per con- • 
traddizioni esistenti tra gruppi di paesi, 
contraddizioni che la decolonizzazione 
degli anni '50 ha fatto esplodere nel
la seconda meta degli anni '60. Siamo 
quindi tutti, i diversi ceti, nella stes-
sa barca. E' su questo terreno che dob
biamo portare il nostro dibattito. 

RUFFOLO 
Saraceno dice che il vecchio model

lo e morto. Ne sono convmio, pero " 
ci sono morti che durano a lungo. 
Bisugna quindi chiedersi quaii Siano 
le radici di questa lunga morte one 
minaccia di disfacimento l'intero si-
siema mondiale, con quelle condizioni 
d. intollerabilita cui accennava poco fa 
Lama. 

Senza voler semplificare troppo le 
cose, a me pare che queste radici va-
dano individuate in una crescita pri
va di scopi: una crescita. dunque, che 
oitre certi limiti e divenuta irraziona-
le sia per il tipo " di produzione che 
per 1'impiego delle risorse. 11 mercaco. 
lo sappiamo bene, non rifle tie le pre-. 
ferenze sociali. o. le nflette sempre 
meno. II sistema dei prezzi • nflette 
sempre meno quelli che gli econami-
sti chiamano c i costi sociali di oppor
tunity », e questo implica spreco del
le risorse. distruzione deH'amb.ente, 
squihbri a livello mondiale tra paesi 
ricchi e paesi poveri — la ensi ener-
getica non e forse un riflesso di questi 
squihbri? — dissesto terntoriale. squi
hbri tra consumi indivtduali ed esi
genze sociali. 

L'UNITA' 
Ma allora il problema non e forse 

quello di riprendere il controlio socia
le delle forze produttive? 

RUFFOLO 
Al fondo del sistema nel quale il no

stro Paese e insento mi sembra ci 
sia una contraddizione che. starei per 
dire, e quasi linverso deU'ipoiesi mar-
xista. L'ipotesi marxista era che il ca-
pitalismo impacciasse le forze produt
tive. Qui invece siamo di fronte ad 
una situazione nella quale le forze pro-
auttive sopravanzano ogni possibitiia 
di controlio sociale. Non e che esse 
nor. si sviluppino: lo fanno in modo 
incontrollalo. non piamficato. come la 
metasiasi del cancro. II che sigmfica 
che non possiamo inseguire I proble
mi ccngiunturalmente. Mi ncordo che 
Saraceno ha sempre mosso una sua 
polemica personate contro Vo±sessione 
congiunturale. e io non vorrei che per 
esigenze di malintesa concretezza si ti-
msse per adottare una slrategia prag-
matica: dove scoppiano i problemi, la 
h andiamo ad inseguire. Ieri e'era il 
colera, e ci siamo accorti che il sistema 
sanitario non funziona. Oggi c'e la cri-
s. energetica, e corriamo a tappare le 
falle della crisi energetica cosi come 
possiamo. Domani ci sara la crisi zoo-
tecnica, e scopriremo che U settore del-
l'alimentaz.one e di vitale importanza. 

Allora, « nuovo modello di sviluppo » 
significa pianificazione, fissazione de
gli scopi. Questo non vuol dire inven
tor e un nuovo modello: il nuovo mo
dello lo troviamo nei problemi che U 
cvoluzione della nostra societa ci. po-
ne. Problemi di equilibrio con I'am-
biente, di equilibrio sociale, di svilup-,, 

po culturale. Non possiamo non ve-
dere tali problemi in uno sviluppo piu 
ampio, di lungo periodo, dal quale far 

. derivare anche la nostra azione congiun
turale. L'abbiamo sempre detto: non 
esiste un problema congiunturale che 
non sia inserito in un piano. Se af-
fronteremo la questione in questi ter
mini, anche I problemi a cui siamo di 
fronte, e che rendono oggi tanto intol-
lerabile la nostra situazione, potran-
no essere risolti attraverso quella che 
definirei come la strategia di una rial-
locazione delle risorse, cioe di una lo-
ro utilizzazione in modo nuovo. > 

L'UNITA* 
Lama polemizzava sul documento del 

« vertice > quadripartito..., . 

RUFFOLO 
I documenti sono quello che posso-

no essere: definiscono delle direttive, 
non certo dei programmi operativi. Per 
quanto mi riguarda, non condivido il 
giudizio critico suite priorita che vi so
no state stabilite: i trasporti pubblici, 
l'edilizia economica e popolare, lo svi
luppo dell'edilizia sociale, lo sviluppo 
del settore zootecnico, lo sviluppo dei 
settori che debbono assicurare fouti 
di approvvigionamento energetico al 
Paese. II problema non e se il docu
mento del vertice sia bello o brutto, 
me piuttosto se l'iniziativa politica, e 
le scelte conseguenti saranno coerenti 
con quelle direttive oppure no. Pro
muovere rapporti prioritari nei tra
sporti pubblici e nell'edilizia sociale, 
significa sostituire all'attuale meccani-
smo burocratico rugginoso il sistema 
dei progetti ad hoc, definiti in comu-
ne da governo e Regioni in sede di 
programmazione, ed affidati ad impre
st' — pubbliche o private che siano— 
con il minimo possibile di carta bol-
lata. Rendere efficace il sistema sani
tario significa smobilitare, il sistema 
delle mutue, organizzare le unita sani-
tarie locali, disciplinare il servizio me
dico. Spostare le risorse di consumi 
privati a quelli pubblici richiede un 
sistema fiscale che non sia irrigidito 
da colossali evasioni, e richiede un bi-
lancio della pubblica amministrazione 
che sia in grado di controllare effetti-
vamente la spesa. e che quindi sia sot-
tratto alia discrezionalita burocratica 
oppure ai colpi di mano corporativi. 
Ma credo anche che non si tratti sol-
tanto di modificare le istituzioni del 
potere: bisogna modificare il compor-
tamento delle stesse forze sociali ri-
formatrici. 

Certo. un processo di riconversione 
non avviene senza sacrifici. Se e giu-
sto rifiutare moniti astratti all'auste-
rita, credo tuttavia che sia necessario 
accettare responsabilmente le conse-
guenze di una strategia di nallocazio-
ne delle risorse in termini di contrat-
taziqne sindacale e di rivendicazioni 
normative. Ad esempio. quale redistri-
buzione sara mai possibile senza una 
mobilita del lavoro che consenta la 
massima utilizzazione delle risorse nei 
settori prioritari? E quale politica di 
massima occupazione sara possibile se 
certe categorie. specie quelle che a dif-
ferenza della classe operaia, non subi-
scono di jolito il doloroso « adattamen-
to > automatico alia disoccupazione. e 
che godono di una stabilita dell'impie-
go in larga misura indipendente dal
le vicende congiunturali — e mi rife-
risco senza giri di frase al settore pub-
blico e parapubblico —, non saranno 
responsabilmente scoraggiate in sede 
sindacale dal praticare una politica di 
rivendicazioni corporative? 

Insomma. mi pare che il nuovo mo
dello di sviluppo. lo ripeto ancora a 
rischio d'essere noioso. non e un pro-
dotto gratuito: la redistribuzione del
le risorse comporta una redistribuzio
ne del potere. 

LAMA 
Io forse andrei piu prudente con que

sta faccenda dei muuello morto e »e-
polto. Che sia entrato in crisi. ne»aun 
dubbio. Ma dal coma si pud npren- • 
dere, e magan rinascere uguale a se 
stesso come l'araba femce. dopo aver 
perd seminato in giro per il mondo le 
conseguenze drammatiche delle con 
traddizioni pagate dai lavoraion, o-
vunque nel mondo capitalistico. Secon-
do me questo pencolo esiste. perche 
come non muore da solo, cosi da so
lo non cambia, il modello. ' 

E voglio aggiungere un'altra conside-
razione: io non credo die, fra i cuaid-

- delti vaJon od ob.ettivi da gdrantire 
• con una nucva' strategia di sviluppo, 
quello del benessere sia da abuatu >iia-
re. Piuttosto. ii benessere e un oo:el-
Uvo da generahzzare. da eslenUerc :ion 
soltanto nel nostra ma anche in altri 
paesi ed in particoiaie in quelli ..'tie 
ne hanno goduto assai poco in questo 
ultimo quarto di seculo e anche pri
ma, a causa della politica portaia a-
vanti dai gruppi dommanii del capi 
tale internazionale. Pero. anche qui, 
dobbiamo inlenderci sul couceito di 
benessere. II nostra obiettivo non pud 
esser quello di nandare con nustai^ta 
alle societa del passato. Semroai e quel
lo di raztonalizzare, con l mezzi di 
cui dispungono l'economia e la saen-
za moderne. la vita degli uomini. 

Da questo punto di vista, e eviden-
te che il solo modo corretto per af-
froniare il problema e quello di por
re alia base dello sviluppo la ragione. 
e cioe di programmare. Non c'e aitra 
soluzione che quesu. Ma programma
re vuol dire piegare alle esigenze dei-
I'interesse generate le tendenze spon-
tanee delle forze capitalistiche, perche 
i falli ci dimoslrano che le tenJmze 
spontanee. abbandonate a se stease, 
porta no alia situazione di oggi.... 

RUFFOLO 
Le tendenze non soltanto delle for

ze capitalistiche... 

LAMA 
Io dico che certamente cosi e^per 

quelle delle forze capitahstiihe. Sono 
poi d'accordo sulla necessita. anche 
del movimento sindacale, di di most ra
re senso di responsabilita e coerenza 
agli obietuvi di mutammlo. Le confe 
deraziom sindacah hanno appena ela-
borato una sene di proposte specifi-
che, perche se e vera che in Italia oi-
sogna utiUzzare determinau impianti 
produttivi per realizzare centrali e-
lettnche. mezzi di trasporto coiletti-
vo, strutture igienico-sanitarie, case e 
cosi via, anche le forze di lavoro deb
bono essere tutte mobilitate. 

D'accordo anche che non si debba ce-
dere di fronte olle spinte corporative 
che esistono in certi settori delle for
te di lavoro. Ma bisogna intendersi. 

Nol vogliamo fare la riforma sanita-
. ria, tutti ne parlano, anche il « verti

ce » l'ha indicata tra gli obiettivi prio
ritari. Ma riforma sanitaria in Italia 
significa prima di tutto, si e gia detto 

, qui,' liquidazione delle .mutue. Altro 
-1, esempio concreto: siamo di fronte al 
' problema di realizzare l'accordo sin-

' dacatigoveino suite pensioni, gli asse-
gnl familiari, il sussidio di disoccupa
zione. Bene, su quel disegno di legge 
un ministro si permette di proporre, 
sulla base stessa dell'accordo, t'unifi-
cazione della raccolta dei contributi e\ 
l'eliminazione di una ' superstruttura 
burocratica e corporativa. Apritl cie-

' lo: su questa questione non si passu! 
E allora, se scoppia la gratia anche su 
un problema di razionulizzazione mol-
to modesto rispetto alle grandi que-
stioni da risolvere. ci si tleve interro-
gare sulla credibilita dell'attuale strut-
tura di potere, se insomma essa ab-
bia o no la volonta politica dhimpe-
gnarsi realmente per affrontare e risol
vere le questioni gravi e difficiti sul 
tappeto. 

Possono sembrare problemi piccoli, 
ma sono i veri problemi! Perche noi 
alia prova di responsabilita vogliamo 
arrivarci, ma possiamo farlo solo in 
un quadro di responsabilita collettiva 
in cui ciascuno faccia veramente la 
sua parte. Ed io, fra questi ciascuno, 
vedo anche forze e strutture capitali
stiche che dichiarano di voler essere 
disponibili anche a determinati muta* 
menti della loro strategia. Ma anche la 
direzione politica del Paese deve esse
re in grado di indicare precisi obiet
tivi generali, e di adottare per conse-
guenza concreti comportamenti di fron
te alia congiuntura che attraversiamo. 
E devono essere comportamenti coe-
renU con gli obiettivi di fondo. 

L'UNITA' 
Poco fa Ruffolo accennava al pro

blema fiscale... 

LAMA 
Si, ecco: se c'e un ceto sociale che 

oggi in Italia paga le imposte, e quel
lo dei Iavoratori dipendenti, perche 
son loro a vedersi trattenuta 1'imposta 
all'origine, sulla busta paga. Ora le 
imposte cresceranno, per i Iavoratori 
dipendenti. Si pretenderebbe di appiop-
parle anche agli assegni familiari. Non 
era mai accaduto. E' una novita gra
ve, una minaccia che dobbiamo ^con-
giurare. Tanto piu che non si pud chie-
dere ai Iavoratori di pagare piu tasse 
proprio nel momento in cui si fa una 
bonifica dei debiti che gli evasori han-
no contratto con lo Stato nel passato. 
E a proposito ancora di evasori, non 
s: puo assistere passivamente al fat
to che le entrate dell'IVA presentmo 
un deficit di diverse centinaia di mi-
liardi rispetto alle previsioni. Se gli 
evasori non pagano, non si raccolgono 
le risorse necessarie per fare ci6 che 
si deve per il Paese. E la colpa non 
sara certo dei Iavoratori. 

Ancora una considerazione: noi sia
mo molto sensibili alia «tenuta» del 
quadro democratico, ed anzi il movi
mento sindacale si considera una for-
za a presidio di questo quadro demo
cratico. Ma bisogna anche convincer-
si che se esso non e sostenuto da una 
politica economico-sociale capace di 
trovare difensori convinti tra le masse 

. lavoratrici, allora i presidi della de- ~ 
mocrazia si indeboliscono oggettiva-
mente. Ecco perche il nostro impegno. 
anzi la testardaggine con cui chiamia-

di vita delle grandi masse lavoratri
ci e popolari. E cid comporta — sono 
d'accordo con Ruffolo — profonde mo-
dificazioni nella distribuzione del red-
dito, nei rapporti sociali, nei rapporti 
di potere. Inoltre quando no! - parlia-
mo di una crescita priva di scopi, cl 
riferiamo a un problema di proporzio-

,ni mondiali, a un problema di tutto 
il mondo capitalistico; e in effetti uno 
degli orientamenti da far maturare nel
la coscienza del Paese consiste appun-
to in una visione che io posso chia
mare internazionalistica, e altri posso
no dire ispirata a criteri di solidarie-
ta internazionale, della necessita di con-
tribuire alia soluzione dei grandi pro
blemi dell'umanita nella fase attuale, 
i problemi del sottosviluppo, i proble
mi dei paesi e dei popoli in via di 
sviluppo. 

Anche verso questo scopo deve esse
re orientata la crescita dell'economia 
italiana. D'altronde, quando parliamo 
oggi di crisi energetica, parliamo an
che di un problema che si pone in re-
lazione ad una spinta non contenibile 
al mutamento dei rapporti — di scam-
Lio e politici — tra certi paesi, pro-

•duttori di materie prime, e altri paesi 
altamente sviluppati e industrializzati. 
• Mi pare che si tratti. in questo mo
mento. di far valere nel nostro Paese 
principi di razionalita e di controlio 
nello sviluppo delle forze produttive, 
nella direzione della vita economica e 
sociale. Affermare questi principi e il 
modo migliore di reagire a delle in-
terpretazioni regressive e reazionarie 
della crisi del modello di sviluppo, 6 
il modo migliore di reagire a spinte 
irrazionali che possono diffondersi — 
e questo e un rischio grave — anche 
tra larghi strati dell'opinione pubblica. 

L'UNITA' 
Tutto questo si pud riassumere nella 

linea di una direzione programmata, 
pianificata dello sviluppo economico? 

RUFFOLO: « Una crescita priva di scopt » 

NAPOLITANO: c L'occasione per fare un passo avanti » 

NAPOLITANO 
Certo si tratta appunto di indicare la 

possibility di una direzione razionale 
e di un controlio — nell'interesse del
la collettivita — dello sviluppo delle 
forze produttive, dello sviluppo scien-
tifico e tecnologico. e piu in genera-
le dello sviluppo economico e sociale. 
Tutto questo si pud riassumere nella 
linea della programmazione, della di
rezione pianificata dello sviluppo eco
nomico. Noi pero dobbiamo porci de
gli interrogativi a questo riguardo. per
che alcune di queste esigenze son sta
te individuate da lungo tempo nel no
stro Paese e poi nella pratica sono 
state disattese. 

Vorrei ad esempio ricordare a Sara
ceno le posizioni da lui sostenute gia 
attorno al 1961, quando egli parlo del
la necessita di fare del processo di ac-
cumulazione una funzione garanUta 
dallo Stato, e della necessita di una 
politica di piano che servisse a garan-
tire appunto un mutamento sostanzia-
le delle condizioni di vita delle mas
se popolari, dei ceti piu disagiati; e 
quando sostenne che a questo obiet
tivo, e a quello dello sviluppo generate 
del Paese, doveva essere subordinato 
anche il livello di vita o lo sviluppo 
ulteriore del benessere dei ceU piu a-
giati. Gia allora si disse di dover onen-
tare i consumi verso bisogni primari 
e qualificati che andavano soddisfat-
ti in termini collettivi. Ma oggi noi'ci 
troviamo di nuovo a dover fare i con-

ROSSI: c Contro I'esaltazione del primfivi»mo » 

mo contmuamente il govemo a cor-
reggere la sua politica economica e a 
darsi degli obiettivi immediati e coe-
renU con un nuovo modello di svilup 
po, non e soltanto un'esigenza one 
scaturisce dalla necessita di migliorare 
la condizione di vita dei Iavoratori. 
Anche questa peraltro e una condizio
ne per ga ran tire la difesa delle isti
tuzioni democratiche. altrmenu cresce 
il rischio di una democrazia dal gu-
scio vuoto. e che quindi le tentazio-
ni di soluzioni d'ordine. efficienuste, 
autoritarie possano diffondersi anche 
tra una parte dei Iavoratori. 

NAPOLITANO 
Ruffolo ha definito lo sviluppo fino-

ra realizzatosi come « una crescita pri
va di scopi ». E* importante percid fis-
sare alcuni valori nuovi, o. se si pre-
ferisce. alcuni obiettivi, esigenze, prin
cipi, per vedere in che direzione ci 
si debba muoveie, con tutte le oppor
tune gradualita ma partendo dalla eon-
vinzione che in noi e profonda del
la necessita di superare il vecchio mo 
dello di sviluppo. Credo che si debba 
a questo proposito parlare di esigen
ze — per la generality dei cittadini — 
di soddisfacimento in termini coiletti-
vi di bisogni primari, di esigenze di 
elevamento culturale dei singoli e di 
sviluppo di tutte le forme di vita as-
sociata. 

Tutto questo si deve tradurre in un 
miglioramento reale, non appareme. 
in un miglioramento sostanziale, non 
esteriort ed illusorio, delle condizioni 

problemi non risolti nel 
decennio. Io credo peral-

•Ve *\ fatto stesso di una crisi 
nteti1^ come quella che ora si e 

ti con qij 
corso di 
tro c\ 
dramnl 
brusc^iente manifestata. anche se co-
vava ua anni. rappresenti un'occasione 
importante per far fare un passo a-
vanti al Paese sulla via di una direzio
ne pianificata della vita economica e 
sociale. 

E in questo momento avverto in mo
do particolare due esigenze. La prima 
e che vadano avanti, di pari passo. del
le rnodificazioni concrete nelle condi
zioni del Paese. nelle condizioni in 
cui si trovano a dover opera re grandi 
masse di Iavoratori e cittadini. e una 
azione di orientamento dell'opinione 
pubblica, un'azione di conquista di lar
ghi strati di Iavoratori e cittadini a 
nuovi modi di vita, a nuovi compor
tamenti, a nuovi valori. 

L'allra necessita che avverto e quel
la di un concorso di forze diverse al-
1'attuazione della svolla che oggi si 
impone. Abbiamo bisogno di un con
corso di forze diverse nel senso che se 
tocca ad alcuni programmare lo svi
luppo economico del Paese e ad altri 
dirigere il movimento dei Iavoratori — 
penso a quel che rappresentano anche 
i partecipanti alia nostra tavola roton-
da — e molto importante pure il con
tribute di chi deve combattere una bat-
taglia sul fronte culturale contro orien
tamenti regressivi e contro mistifica-
zioni di ogni sorta. E' molto importan
te anche questo concorso di forze in-
tellettuali; e certo siamo di fronte ad 
una svolta di tale complessiti t di ta

le responsabilita che occorre trovare il 
modo di associare un arco assai vasto 
di forze sociali, politiche e culturali in 
uno sforzo comune. e forse e proprio 
questa la condizione per non ricadere 
in un'esperienza nmara e negativa co
me quella degli anni sessanta in fat
to di politica di programmazione. 

ROSSI 
Sono nmasto molto colpito dall'im-

magine usata da Saraceno secondo il 
quale e come se ci trovassimo nel do-
poguerra di una guerra non combat-
tuta. Secondo me pero di questa si
tuazione si sono accorti solo gli eco
nomists. Ma la stessa consapevolezza 
non mi sembra sia penetrata nell'opi-
nione della gente. La guerra, quelia ve
ra. e stata vissuta, eccome. Questa in
vece no, o almeno non ancora. S per 
questo, quando si chiedono forti sacri
fici — come appunto in un dopoguer-
ra —, bisogna offrire una controparti-
ta. che in questo caso si chiama sa-
nita, scuola, trasporti pubblici, casa, 
verde. e altro ancora. Occorre insomnia 
Tar leva su una realta effettiva, quel
la della socialita. 

N Queste sono cose non marginali ma 
essenziali. E se non si tiene conto di 
queste cose, si finisce per alimentare 
un tipo di reazione oltremodo perico-
loso che e quello della spinta irralio-
nale, e quando uso il concetto di ir-
razionalismo non lo faccio da filoso-
fo ma in chiave politica. E in politica 
irrazionalismo significa autoritarismo, 
significa fascismo: in pratica cioe la 
stessa identica cosa. Io non faccio lo 
economista ma sento che per l'uomo 
comune quel che ho detto e un'esigen-

• za fondamentale, anche perche egli si 
rende conto che ha la sorte di vivere in 
un Paese dove se casca per terra c'e 
magari qualcuno che lo soccorre ma 

v dove poi c'e da tremare all'idea che 
to portino in un ospedale. Lo stesso 
discorso vale per la scuola, e per qual-
siasi cosa. 

L'UNITA' 
E sulla questione degli obiettivi e 

dei valori? 

ROSSI 
Per me bisogna parlare di valori, 

perche se si fanno dei sacrifici, non 
e certo per degli obiettivi che e un 
terraine politicamente troppo neutro. 
La gente si sacrifica per dei valori, e 
questi valori debbono essere qualcosa 
che assomigli ad un tipo di vita di
verse a livello piu alto, non piu indi-
vidualistico, non piu solo consumisti-
co. ne competitivo. Certo, una volta 
che i processi degeneraUvi sono stati 
avviati. il ritorno ad una nozione piu 
seria, piu razionale. di socialita. non 
e agevole. II che comporta problemi 
grossi, e una doppia responsabilita: da 
un lato quella di aver fatto funziona-
re in un certo modo quel modelio. e 
dall'altro lato quella di aver creato la 
psicologia - che assecondava il modello 
stesso. Ora. il mutamento del model
lo e anche mutamento della psicolo
gia: son processi lenti. son cose da 
affidare ad una sorta di < educazione 
permanente ». 

E' difficile vivere la propria vita in 
termini storici. certo: ma e proprio 
quello che si richiede in questo mo
mento. Io sono convinto che in Italia 
ci siano forze capaci di condurre avan
ti un'operazione di simile portata. La 
occasione non deve andare perduta. 
Altrimenti di tutto quel che abbiamo 
detto non restera altro che. da un la
to. la non consapevolezza della por-
tata c post-bellica > della situazione. e 
dall'altro lato una predica di tipo mo-
ralistico che Iavora per un ritorno a 
tempi e condizioni arcaici. 

ZANGHERI 
Ancb'io mi ' chiedo perche non si 

debba parlare di valon. D'accordo de-
\e trattarsi di valori non trascenden-
u. non estemi ma immanenU al mo
vimento storico. formati dal movimen
to delle forze storiche progressiste. La 
salute ad esempio e solo un obiettivo 
o non anche un valore economico e 
insieme morale? Ogni altra via per 
cambiare la vita che non passi attra
verso profonde riforme dell'assetto pro-
duttivo e sociale e illusoria o insuf-
ficiente. Non basta la < correzione dei 
costumi » attraverso la cntica di de
terminati modelli culturali che sono 
imposti dalla civilta dominante. Ne e 
sufficiente essere coscienti che i valo
ri di questa civilta sono erronei o con-
venzionali per potervi rinunciare e >o-
stituirli con altri ritenuti superiori. Si 
devono quindi creare le condizioni og-
getUve per vivere in modo diverso, 

Con tutti i limiti propri di un'espe
rienza locale, vorrei ricordare che a 
Bologna si sono compiuti in questi an
ni tentativi di concepire ' ad esempio 
l'urbanistica come arte e tecnica col-
lettive. Tutti i prowedimenti di as-
setto del territorio sono stati reahzza-
ti dai quartieri, e conu quartieri. La 
conquista delle aree di uso sociale, e 
stata una conquista di massa nel sen
so che vi hanno partecipato, attraver
so la discussione, 1'iniziaUva, la lotta, 

larghi strati di cittadini. Ora i qua* 
tieri gestiscono queste aree meglio dj 
qualunque azienda specializzata. Vor
rei sottolineare non solo il risultato 
raggiunto per porre un limite invali-
cabile alia speculazione edilizia, ma an
che che attraverso la gestione diretta 
del territorio i cittadini prendono co
scienza profonda dei valori che hanno 
contribuito a salvaguardare: se ne sen-
tono corresponsabili e compartecipi. 
La progettazione. la costruzione col
lettiva di uno spazio abitato, diven-
tano cosi opera di realizzazione dello 
uomo. 

RUFFOLO 
Voglio fare senz'altro ammenda di 

quello che e potuto sembrare un at-
tacco ai « valori» in nome degli obiet
tivi. Io volevo soltanto che da questo 
termine sparisse quel senso di... ef-
fluvio trascendentale: per me i valo
ri « immanenti » sono nient'altro che 
obiettivi da realizzare. Riprendo piut
tosto un'espressione molto concreta che 
ha usato Lama quando ha parlato del 
rischio di una democrazia che sia solo 
un guscio vuoto. Effettivamente, la gen
te non puo star dietro solo ad un di
scorso sulla quantita di risorse da de-
stinare a certi usi, ma deve poter cre
dere in un modello in un progettu. 
Perche ci sono paesi che presentano 
nel loro reddito notevoli percentuali di 
risorse destinate alia sanita. al verde; 
e che tuttavia quel concetto nuovo di 
vita, quei « valori >. non li hanno af-
fatto realizzati. E allora, piu ancora 
delle quantita, conta il modo di gesti-
re queste risorse, mi pare. 

Siamo di fronte a due sistemi di re-
golazione tradizionale: quello del mer-
cato che trascura i fini, il piano; e quel
lo burocratico, che e un sistema tra-
dizionalmente contrapposto ' a quello 
del mercato, ma che nelle attuali socie
ta si compenetra con quello del mer
cato, e abolisce il consenso. Ora mi 
pare che la formula di una organizza-
zione sociale moderna. adeguata a quei 
valori, sia quella della pianificazione 
con il consenso: il che significa ' una 
organizzazione sociale diversa da'quel
la che abbiamo noi, cioe uno Stato 
diverso. uno Stato decentrato nel qua
le i cittadini associati possano sosti-
tuirsi agli organismi burocratici: uno 
Stato in cui si riconoscano. Questo e 
il < nuovo modello». Perche la gente 
possa cominciare a crederci fin d'ora. 
basterebbe poco: per esempio, baste-
rebbe smobilitare sul serio un qualun
que ente burocratico. uno solo.... 

SARACENO 
La conversione che. ripeto. e gia in 

corso e non e frutto di una nostra de-
cisione. puo pero aver luogo in diversi 
modi. E sono d'accordo con l'lmposta-
zione injziale di Ruffolo quando egli 
ha detto — se ho ben compreso — 
che il passaggio al modo piu accetta-
bile tra tutti i modi possibili implica. 
anzi presuppone l'evolversi verso una 
nuova societa, verso nuovi sistemi di 
potere. E a questo punto mi pare uie-
vitabile che. se e vera che il mutamen
to oggi in corso e l'effetto di una ore-
scente pressione verso condizioni di 
minori disuguaglianze tra Paesi riccfei 
e Paesi poveri. e del tutto naturale 
che questa stessa pressione si eaerci-
tl anche all'interno dei Paesi ricchi; 
a questa esigenza. che riflette credo 
le cose dette da Zangheri. poco fa, do 
vranno per forza conformarsi i cosid-
detti modelli. 

Del resto, a questo svolgimento pen-
savo quando. come ha voluto ricorda
re Napolitano, ho creduto di afferma
re al Convegno di S. Pellegrino che 
1'accumulazione di capitate e orntai 
funzione pubblica; e ci6 sotto un tri-
plice aspetto: come ripartizione del 
reddito tra consumi e investimenti, co
me qualita degli investimenti e come 
loro localizzazione sul territorio. E* 
attraverso la programmazione che noi 
vogliamo conseguire tutto cid; e a que
sto punto oserei dire che programma
zione significa anche autorita ed eser-
cizlo deciso dei poteri di cui la pro
grammazione deve essere dotata. 

Vorrei poi osservare a Rossi che la 
fine del modello non e un giudizio da 
economist!'; e anche e soprattutto un 
giudizio da politici e da storici. Dal 
punto di vista economico era del re
sto facile prevedere quella fine, comi-
derando la tempesta monetoria ctw 
dura da anni e certi andamenti del 
prezzi delle matene prime e delle der-
rate alimentari. andamenti che mutano 
i rapporti di forza fra Paesi ricchi c 
Paesi poveri. Per quanto grave, noi 
non dobbiamo quindi ideniificare la 
causa di tutti i mali nella crisi petro-
lifera; non sembri anzi paradossale &t-
tnbuire a questa crisi oltre che le gra-
vissime difficolta di oggi anche il me-
rito di averci fatto aprire gli occhi di 
fronte ad una nuova. drammatica e 
non certo chiara realta. 

L'UNITA' 
Ringraziamo i partecipanti alia ta

vola rotonda per 11 contribute di kke 
che hanno portato alia discussioaa. 
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