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La s e d u t a c o m i n c i a al le 9,50. 

P R E S I D E N T E . Onorevoli colleghi , p r i m a 
di in iz iare l ' aud i z ione idei professor Novacco, 
des idero farvi conosce re il ca lendar io dei no
stri lavori p e r la p r o s s i m a se t t imana . Merco
ledì m a t t i n a i n t e r v e r r a n n o i r a p p r e s e n t a n t i 
de l la GISL, de l l a U I L e del la CGIL, e nel 
pomer igg io , quel l i d e l l a CISNAL; giovedì 
asco l te remo il p r e s iden t e del la regione sar
d a e, forse, q u e l l o de l l a regione s ici l iana; 
venerd ì m a t t i n a a v r e m o qui il dot tor Cefìs. 

D 'ALEMA. R i t engo sia u rgen te ascol tare 
anche l ' i ngegne r Rovell i . 

P R E S I D E N T E . A b b i a m o già p rovvedu to 
a l la s u a convocazione . 

La p a r o l a al professar Nino Novacco, 
p re s iden te de l l ' I s t i t u to pe r l 'ass is tenza al lo 
sv i luppo del mezzogiorno . 

NOVACCO, Presidente dello IASM. Vor
rei i n n a n z i t u t t o , ne l l a m i a qua l i t à di presi
den te de l l ' I s t i t u to pe r l 'ass is tenza al lo svi
l u p p o del mezzog io rno , ch ia r i r e le ragioni 
pe r le q u a l i , p u r non essendo pe r sona lmen te 
un esper to del fet tore, mi occupo d a t empo 
dei p rob l e mi d e l l ' i n d u s t r i a ch imica . È dal 
1966 che , in co r r i spondenza del le funzioni 
p romoziona l i assegnategl i , lo IASM h a comin
ciato ad in te ressars i a ques to set tore. E mi sia 
consent i to di r i c o r d a r e subi to - anche in rife
r imen to a g iud iz i cor ren t i in o rd ine a l lo svi
l u p p o a v u t o da l l a c h i m i c a nel S u d , ed agli 
« eccessivi » incent iv i ad esso dedicat i da l l a 
pol i t ica m e r i d i o n a l i s t a - c h e nel « P i a n o di 
c o o r d i n a m e n t o degl i in tervent i pubb l i c i ne l 
Mezzogiorno », def ini to a n o r m a del la legge 
n. 717 del 1965, il c o m p a r t o ch imico e ra con
s idera to u n o dei set tori « p r io r i t a r i » de l la po
litica di i ndus t r i a l i zzaz ione del le regioni me
r id iona l i . 

L ' in te resse p r inc ipa l e , da un p u n t o di 
vista p romoz iona l e come que l lo del lo IASM, 
ver teva e v e r t e su l l e i n d u s t r i e « a val le » de l la 
c h i m i c a p r i m a r i a , il cui sv i luppo , ad in tegra
zione de i g r a n d i centr i pe t ro lchimici di base , 
è essenziale sotto il profi lo de l l a diversifica
zione p r o d u t t i v a e de l l ' i nc remen to del l 'occu

pazione al Sud . Nel c o n d u r r e innanz i le at t i
vità di r icerca necessar ie a l l ' a s so lv imento dei 
p ropr i compit i p romoz iona l i , lo IASM dovet
te n a t u r a l m e n t e m u o v e r e da l lo s tud io del la 
s i tuaz ione esistente e del le p rospe t t ive de l la 
stessa chimica p r i m a r i a , sol leci ta to in ciò, 
del resto, dagli o rgan i politici responsab i l i 
del 1 ' i n te rven to s t r ao rd ina r io . 

Vale la pena , a t a le propos i to , di ricordare 
c h e al lo IASM fu r ich ies to a s u o t e m p o u n 
p a r e r e tecnico in re laz ione all 'affluire di nu
merose d o m a n d e di finanziamento concer
nent i proget t i di i nves t imen to nel set tore 
degli « a romat ic i » (BTX), e che a conclu
sione degli s tudi appos i t amen te effettuati, 
l ' I s t i tu to formulò u n a ser ie di p ropos te ar t i 
colale perché si effettuasse u n a selezione fra 
i proget t i p resenta t i dagl i opera to r i del set
tore . Le decisioni adot ta te in t a le occasione 
dagl i o rgan i de l la p r o g r a m m a z i o n e equiva l 
sero invece ad au to r izza re tu t t e le r ichieste 
formula te . Nella rea l tà , tu t tav ia , so l tan to al
cuni dei proget t i a l l o r a vent i la l i h a n n o t ro
vato successiva a t tuaz ione : con ciò, in p ra 
tica, la selezione è s t a t a r imessa al gioco 
delle s t ra tegie az iendal i degli opera tor i inte
ressati , ed è v e n u t a a m a n c a r e u n a s t ra tegia 
di p r o g r a m m a z i o n e . 

C o m u n q u e è da a l lora che il set tore chi
mico è d ivenu to ogge t to cos t an te di a t ten
zione d a pa r t e del lo IASM, il q u a l e h a cer
cato - anche con u n a serie di indag in i svolte 
a livello naz iona le ed in te rnaz iona le , tal
volta in co l laboraz ione con gli o rgan i de l la 
p r o g r a m m a z i o n e - di s t u d i a r n e i p r o b l e m i , 
le prospet t ive e le condizioni di sv i luppo , in 
vis ta di possibili real izzazioni nel Mezzo
giorno. 

Vorrei so t to l ineare come, a t t r ave r sp il 
lavoro svolto, s i ano stati ind iv idua t i gli 
aspetti p iù cara t ter is t ic i de l l a n o s t r a indu
s t r ia ch imica , tut t i r i levant i ai fini de l le ul te
riori prospet t ive di sv i luppo nel Mezzogiorno. 

Mi riferisco, in pa r t i co la re , a l lo scarso svi
luppo qua l i t a t ivo de l l e p roduz ion i ch imiche , 
conseguente ad un p reva l e r e de l lo sv i luppo 
quan t i t a t ivo delle p roduz ion i p r i m a r i e e di 
massa rispetto a que l l e de l l a ch imica der i 
vata e, in par t ico la re , de l la c h i m i c a fine, così 
come p u r e al p reva le re , n e l l ' a m b i t o del le 
stesse produzioni p r i m a r i e , dii u n a sca r sa di
versificazione e di un mino re sv i luppo del le 
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produz ion i p iù pregia te . Tut to ciò h a contri
bui to ad u n a decrescente compet i t iv i tà dei 
prodot t i nazional i a l l ' es tero ( r iscontrabi le , ad 
esempio, nel la d i m i n u z i o n e dei flussi com
mercia l i di espor tazioni , specie per i fertiliz
zant i e le ma te r i e p las t iche) , così anche come 
sul merca to in te rno , ove si assiste ad u n a cre
scente pene t raz ione di prodot t i ch imic i stra
nier i a più al to va lore specifico. Si h a cioè 
che il r appo r to t r a i va lo r i u n i t a r i dei prodot t i 
impor ta t i e di quel l i espor ta t i è ne t t amente 
sfavorevole al la nos t ra p roduz ione . 

Sotto questo profilo si può affermare che 
le difficoltà cong iun tu ra l i del la ch imica in 
I ta l ia sono in la rga m i s u r a d i r e t t amen te col
legate al le cara t te r i s t iche s t ru t tu ra l i del set
tore. In effetti il r a l l e n t a m e n t o p rodu t t ivo del
l ' i ndus t r i a ch imica i t a l i ana h a comincia to a 
mani fes ta rs i da l l ' in iz io degli a n n i '60, al
m e n o in t e rmin i di r i tm i di sv i luppo infe
r ior i a quel l i regis t ra t i nel resto del mondo 
a t torno a quegl i ann i . 

In u n p iù a m p i o contesto, non mi s e m b r a 
possa sostenersi che l ' i ndus t r i a ch imica ita
l i ana si sia sv i luppa ta t roppo; sono piut tosto 
gli a l t r i settori i ndus t r i a l i (meccanica , elet
t ronica, eccetera) ad essersi sv i luppa t i meno 
di q u a n t o av rebbe ro po tu to e dovuto in un 
q u a d r o p r o g r a m m a t o . P a r a l l e l a m e n t e , nel 
g iudiz io sul t ipo di sv i luppo de l l ' i ndus t r i a 
ch imica , è impor t an t e affermare che non è 
tanto l ' i ndus t r i a ch imica p r i m a r i a ad essersi 
sv i luppa ta eccess ivamente , m a è la ch imica 
secondar ia ad essersi sv i l uppa t a insufficien
temente nel nostro paese . 

L ' au tonomia , il f r az ionamento e la disper
sione ter r i tor ia le del le capaci tà p rodut t ive 
costi tuiscono i p r inc ipa l i aspet t i in terconnessi 
delle carenze del set tore de l la ch imica pr i 
mar i a . La s t ra tegia del la a u t o n o m i a degli ap
provvig ionament i a l ivello di impresa , spinta 
ta lora fino a l l ' a u t a r c h i a a n c h e a livello di 
centro produt t ivo , h a condot to , da u n lato, 
ad una di la tazione degli immobi l izz i finan
ziari necessar i negl i i m p i a n t i a m o n t e delle 
p roduz ion i dest inate al merca to e, da l l ' a l t ro 
lato, al so t tod imens ionamento di dett i im
piant i , in q u a n t o c o m m i s u r a t i al le necessità 
di approvv ig ionamen to in t e rno dei singoli 
p rodu t to r i . Di qu i nascono il f raz ionamento 
ter r i tor ia le , la c reaz ione di « mini -compless i 
chimici », la dupl icaz ione degl impian t i , e il 
« t u r i s m o » dei prodot t i anche a l l ' i n t e rno di 
un medes imo g r u p p o p r o d u t t i v o (ad esempio , 
il 40 pe r cento del p rop i l ene prodot to nel 
Mezzogiorno viene t rasfer i to al n o r d pe r la 
sua t rasformazione) . I n s o m m a , è m a n c a t a 
una diversificazione ed u n a special izzazione 

dei d ivers i g r u p p i produt tor i , e ciò h a con
dotto a s i tuazioni di dupl icazione invece che 
di complementa r i e t à . 

Vorrei infine r i levare l ' assenza di u n 
in te ressamento par t ico la rmente a t t ivo d a par 
te dei g r a n d i g rupp i chimici nei r i g u a r d i del la 
ch imica secondar ia , qua le è d e n u n c i a t a da 
fenomeni come la compara t iva scars i tà di 
r isorse e di capaci tà dedicate a l la r icerca e 
sv i luppo dei prodot t i , lo scarso i m p e g n o di 
assis tenza tecnica e promozione nei confront i 
delle indus t r i e di t rasformazione del le p r o d u 
zioni p r i m a r i e , nonché l ' inadegua to sv i luppo 
di intese tecnologiche a livello in t e rnaz iona le . 
In par t ico la re , la scarsa azione d i ass is tenza 
tecnica r ivol ta verso al tr i opera tor i m e d i e 
piccoli ne l set tore del l 'u l ter iore t r as forma
zione del le p roduz ion i ch imiche , pe r consen
t i re loro l ' ingresso nel merca to , cost i tuisce, a 
fronte del le pol i t iche che sono viceversa adot
ta re dai g r u p p i chimici di al tr i paes i , u n trat
to carat ter is t ico della s i tuazione i t a l i ana del 
set tore, che h a avuto incidenze par t icolar 
m e n t e negat ive sul Mezzogiorno. 

P e r q u a n t o r i g u a r d a il Mezzogiorno -
t e m a del qua le p iù d i re t tamente mi in teresso 
- in sos tanza lo sv i luppo de l l ' i ndus t r i a chi 
mica è s tato favorito sotto due profi l i : d a u n a 
pa r te , in v i r tù di fattori ubicazional i favore
voli , qua l i , in par t icolare , la posizione geo
grafica del sud nel cuore di que l l a che e ra 
la cosiddet ta « via del petrolio », l ' es is tenza di 
a m p i spazi disponibi l i in zone cost iere; dal
l ' a l t ra pa r t e , per effetto degli in te rvent i p u b 
blici nel c a m p o delle in f ras t ru t tu re e degl i in
centivi finanziari, impor tan t i , quest i u l t i m i , 
date le esigenze ingenti in t e rmin i di capi ta l i 
di imp ian to ne i settori d i cui ci occup iamo . 

Occorre tener pera l t ro conto del fatto che 
la s t ra tegia dei g rand i g rupp i chimici e pet ro l 
chimici e ra l a rgamen te p r ede t e rmina t a : non 
potrei cioè affermare che, in m a n c a n z a di in
centivi - o in presenza di una d iversa poli
tica di incent ivi tali g r u p p i av rebbe ro effet
tua to inves t iment i « diversi » nel sud . I n o l t r e 
des idero r i co rda re che al finanziamento ed 
a l l ' i ncoragg iamento della s t rategia di fatto 
segui ta h a n n o contr ibui to anche a l t re s i tua
zioni - come l 'esistenza di d isponib i l i tà in
vest ibi l i p roven ien t i dagl i indennizz i de l l a 
nazional izzazione elettr ica - che h a n n o con
senti to la in tegrazione a mon te e qu ind i lo svi
luppo nel set tore del la ch imica di base . Quan
t u n q u e p iù r i levante che non nel Mezzo
giorno, lo sv i luppo della ch imica secondar ia 
non h a r icevuto u n impulso adeguato nean
che al nord , in u n ' a r e a , cioè, non condizio
na ta da l la por ta ta di incentivi diret t i . 
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Bisogna al t res ì t ene r p re sen te che anche 
in al t r i paesi lo sv i luppo de l la ch imica pr i 
m a r i a si è avvalso di fo rme d iverse di a iu to , 
q u a n t u n q u e non tu t te pa les i : n o n vi è d u b 
bio che nei paes i eu rope i con u n o sv i l uppo 
pa r t i co l a rmen te r i l evan te d e l l ' i n d u s t r i a chi 
mica di base ques ta h a o t t enu to incentivi fi
nanz ia r i , m e n t r e si è a n c h e fatto r icorso a 
pol i t iche di con t ra t t az ione fiscale e finan
ziar ia . 

P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' I ta l ia , perciò - e 
m i riferisco a posiz ioni p u b b l i c a m e n t e ma
nifestate negli u l t i m i mes i - il p r o b l e m a 
non era e n o n è que l lo di d a r e gli stessi 
incent ivi al n o r d ed al sud , nel senso di 
po r r e le imprese in condiz ioni di pa r i t à nel 
m o m e n t o in cui r ea l i zzano a lcun i investi
ment i nel m e d e s i m o set tore . II p r o b l e m a è 
quel lo di cor reggere , con gli incent ivi nel 
Mezzogiorno, le differenze causa te dai mag
gior i oner i e costi che nel sud le imprese de
vono soppor ta re , e d i a r t ico larve l i pe r il 
fu turo in m o d o d a cor reggere la p reva lenza 
de l la ch imica di b a s e : u n a p p i a t t i m e n t o po
litico delle incent ivaz ioni d a n n e g g e r e b b e il 
S u d senza consent i rv i pol i t iche sost i tut ive . 

Le l inee fondamen ta l i del « p i ano ch imi 
co » i ta l iano - in cui si p r evedono ancora 
r i levant i inves t imen t i nel decenn io 1971-80 
per l ' i ndus t r i a c h i m i c a di base - riflettono 
senz ' a l t ro le es igenze che si pongono al paese 
nel set tore de l la c h i m i c a p r i m a r i a , essendo 
or ien ta te e s senz ia lmente a l la raz ional izza
zione, sotto il profilo d i m e n s i o n a l e e de l l ' a r 
t icolazione p rodu t t i va , dei cent r i pe t ro lchi 
mic i esistenti t an to al n o r d che al sud (ciò 
che , r ipe to , non p u ò tu t t av i a s ignif icare che si 
d e b b a n o concedere gli stessi incent iv i ai p ro
cessi d i raz ional izzaz ione d a rea l izzare al 
n o r d e a quel l i d a r ea l i zza re al s u d ) , ed a l la 
concent raz ione t e r r i to r i a le del le nuove capa
cità di et i lene, pe r o p e r a r e in t e r m i n i di rot
t u r a r ispet to ai c r i t e r i d i autosufficienza 
del le imprese n e l l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o : e 
ciò, specif icamente, a t t r ave r so la concent ra
zione p rodu t t i va e la in te rconness ione degli 
imp ian t i da rea l izzare n e l l ' a r e a s ic i l iana . 

Queste l inee del « p i a n o c h i m i c o » devono 
essere senza d u b b i o condivise , penso , anche 
se si s t anno m a n i f e s t a n d o difficoltà di a t tua
zione. C'è, ad esempio , u n ' i n d i c a z i o n e del 
« p i ano ch imico », re la t iva al le p rospe t t ive di 
cost i tuzione di nuove capac i t à p rodu t t i ve nel 
c a m p o del l ' e t i lene in t e r m i n i di col labora
zione t r a var ie imprese , e in Sici l ia ta le col
laboraz ione s e m b r a i n c o n t r a r e notevol i dif
ficoltà.. U n a s i tuazione del gene re si spiega 

non sol tanto con il de te r io ramento dei r a p 
port i t ra le imprese medes ime , m a a n c h e con 
il fatto che c iascuna di esse pe r segue obiet
tivi l imi ta t i , a n c o r a vincolat i a l l 'o t t ica de l l a 
in tegraz ione ver t ica le e alla logica de l la ten
denz ia le « a u t a r c h i a ». 

Devo pe rò osservare che m e n t r e le p rev i 
sioni del « p i a n o chimico » pe r il 1975 ap
pa iono coerent i e ragionevoli (e ciò dico an
che su l la base del le analis i condot te da l l ' i s t i 
tu to che pres iedo) , le previs ioni pe r il 1980 
sono forse, a m i o avviso, l eggermente o t t imi 
st iche. S e m b r a n o inoltre d a e s p r i m e r e t a l u n e 
perpless i tà , se non preoccupazioni , q u a n d o si 
consider i la necessi tà di affrontare i p ro b l emi 
del lo sv i luppo de l l ' i ndus t r i a ch imica in ter
min i un i t a r i e global i , su scala naz iona le . 
Non ci si può infatt i l imi ta re a p r e n d e r e in 
cons ideraz ione i p rob lemi del la c h i m i c a pr i 
m a r i a o quell i de l l ' e t i lene come a se s t an t i , 
m a occorre cons iderar l i nel p iù vas to con
testo che c o m p r e n d e la ch imica secondar i a e 
l ' i n d u s t r i a di t ras formazione dei p rodot t i 
del la ch imica p r i m a r i a ( t ras formazione di 
fibre s in te t iche , d i mate r ie p las t iche , ecce
tera) . 

Nel m e d e s i m o « p iano ch imico », poi , si 
p a r l a di u n a verifica a n n u a l e del la capac i tà 
di e t i lene p rev i s ta in base ai fabbisogni , a 
livello di c i a scuna a rea e cen t ro pe t ro lch i 
mico. Certo, ques to è necessario, da to che 
l 'e t i lene è u n prodot to ancor oggi n o n conve
n ien temen te t r aspor tab i l e : tu t tavia ci si deve 
p reoccupa re del r i schio che con ciò le s t ra
tegie di autosufficienza e ver t ica l izzazione 
vengano a r i p r o d u r s i nel settore degl i inter
m e d i e dei der iva t i . Di fatto, si no ta la ten
d e n z a a cos t i tu i re quel le che poi vengono 
c h i a m a t e del le « preesis tenze », in ba se al le 
qua l i viene asser i t a la necessità di e s p a n d e r e 
la p roduz ione p r i m a r i a . Si s t anno cioè c rean
do, d a pa r t e de l le var ie imprese , del le s i tua
zioni che non r i g u a r d a n o i settori « a m o n 
te », m a quel l i « a val le », che r endono neces
sar ie e giust if icano - di fronte agli o rgan i 
de l la p r o g r a m m a z i o n e - a livello de i s ingol i 
centr i p rodu t t iv i e delle singole impre se , la 
creazione di u l te r io r i capaci tà p rodu t t ive nei 
set tori p r i m a r i . È la l inea in torno a cu i si è 
mossi q u a n d o si sono localizzate a P o r t o Mar -
ghe ra t a lune capac i tà che non r i g u a r d a v a n o 
d i r e t t amen te l 'e t i lene, m a che h a n n o giustifi
cato la successiva prospet t iva di v a r a r e nel la 
stessa località u n proget to di 500 mi l a tonnel
late di et i lene; si avviano cioè delle inizia
tive nel settore degl i oxo-alcoli, del dicloroe-
tano, eccetera, e pe r coerenza si giustifica il 
successivo b isogno aggiunt ivo di et i lene. 
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C'è da osservare che nel la logica del « pia
no ch imico » si prevede la c h i u s u r a degli im
p ian t i obsoleti o so t todimensionat i : più pre
c i samente , si prevede che s ino al 1975 ver rà 
autor izza ta la costi tuzione di nuovi impian t i 
con capaci tà p rodut t iva in torno a 300 mi la 
tonnel la te , e dopo il 1975 tali nuovi imp ian t i 
d o v r a n n o essere costi tuit i con capaci tà uni ta
rie di a lmeno 450 mi la tonnel la te . Corr ispon
den temen te il « p iano » prevede la c h i u s u r a 
degli impian t i con capaci tà al di sotto delle 
100 mi la tonnel la te . L 'un ico i m p i a n t o chiuso 
è s tato finora quel lo di Ragusa , che fa capo al 
g r u p p i « Eni ». Ne l l ' a rea p a d a n a , ad esempio , 
con t inuano ad opera re i vecchi impian t i , p u r 
essendo en t ra ta in funzione la p r i m a par te 
de l l ' imp ian to di Por to M a r g h e r a , con u n a 
p roduz ione di 250 mi l a tonnel la te . Ma in tan
to con t inuano ad essere p resen ta t i p rog ram
mi di sv i luppo di centr i di ch imica seconda
r ia e di p a r a c h i m i c a da pa r t e di g r u p p i di
versi , che sono dec i samente s imi l i t ra loro, 
e che p resuppongono adegua te e consistenti 
fonti di approvv ig ionamen to di ma te r i e chi
miche di base t ra le qua l i , in par t ico la re e 
sopra t tu t to , l 'e t i lene. 

Di fronte a tale s i tuazione , penso che il 
p rob l ema essenziale sia quel lo di ass icurare 
che la l inea di sv i luppo del la ch imica nel 
nost ro paese non sia d e t e r m i n a t a d a s t ra te
gie az iendal i , necessa r iamente par t ico lar i e 
l imita te , m a che s iano ques te u l t ime a do
versi ada t t a re a u n a s t ra tegia di p r o g r a m m a 
zione a livello nazionale . Diversamente , ho 
l ' impress ione che le s t ra tegie che h a n n o con
dotto nel settore p r i m a r i o a l l ' au t a r ch i a delle 
imprese e al so t tod imens ionamento degli im
piant i po t rebbero affermarsi e r i p r o d u r s i an
che nel settore del la ch imica secondar ia , cosa 
che preoccupa notevolmente . 

Ri tengo qu ind i si possa affermare che è 
necessario procedere ad u n a definizione d' in
s ieme dei p ian i che sono slati p r eannunc ia t i , 
anche per q u a n t o r i g u a r d a la ch imica secon
da r i a , per potere in ta l m o d o sv i l uppa re u n a 
politica di p r o g r a m m a z i o n e adegua t a nel set
tore, con specifico r i g u a r d o al le esigenze di 
sv i luppo del Mezzogiorno ed al la migl iore 
ut i l izzazione degli incent ivi . 

In proposi to vorre i osservare che è già 
previs to, per quan to r i g u a r d a la ch imica pri
mar i a , che le indus t r i e in ques t ione r icevano 
agevolazioni minor i , p ropr io pe rché sono 
classificate in u n settore ad al ta in tens i tà di 
capi ta le . Questo è l ' indi r izzo accolto nei de
creti del min i s t ro pe r il Mezzogiorno con 
r i gua rdo alle medie iniziat ive (che compor
tano invest iment i t ra 1,5 e 5 mi l i a rd i di l i re) : 

m a è u n indir izzo che discende dal le diret
tive impar t i t e da l « Cipe » pe r l ' appl icaz ione 
del la n o r m a t i v a sugl i incent ivi de l la legge 
n. 853, e non c 'è ev iden temente da dub i t a re 
che le stesse di re t t ive pol i t iche v e r r a n n o se
guite con r i fe r imento alle imprese maggior i , 
in o rd ine alle qua l i le decisioni v e r r a n n o pre
se caso per caso dal « Cipe » medes imo , secon
do le p rocedure de l la « cont ra taz ione program
m a t a ». 

Pe r q u a n t o concerne lo sv i luppo della chi 
mica secondar ia , de l la pa rach imica , delle in
dus t r ie di t ras formazione dei prodot t i chimici , 
agli incentivi finanziari (a mio avviso neces
sar i come e lement i di base di u n a politica 
per il Mezzogiorno, con funzioni di differen 
ziazione ter r i tor ia le ne l l ' ambi to del nostro 
paese, nonché t ra il nos t ro paese e gli altri 
paesi europei) , occor re rà affiancare intervent ' 
pubbl ic i di n a t u r a promoziona le e d i re t ta -
che po t rebbero definirsi , per così d i re , « in
centivi in n a t u r a » - , in modo da rendere i' 
Mezzogiorno u n ' a r e a di localizzazione prefe
renziale , e ass icura re , nello stesso tempo, il 
buon esito degli inves t iment i in ques to set tore. 
Occorrerà, ad esempio , pensa re a l la costitu
zione di « centr i d i ch imica secondar ia », in 
cui real izzare a t t rezza ture al servizio comune 
di p iù iniziat ive p e r la sper imentaz ione , i 
control l i , le r icerche , e così via, od anche ad 
iniziat ive congiunte pe r la commercia l izza
zione dei prodot t i , come anche ad iniziative 
r i levant i nel set tore del la r icerca scientifica 
appl icata . 

Vorrei dire , in proposi to , che sa rebbe ne
cessario - e non m i riferisco certo al solo set
tore del la ch imica - che lo Stato affiancasse 
gli incent iv i o r m a i t rad iz ional i con efficaci 
forme di « iniziat iva » pubbl ica ; infatt i , per 
il passato, tu t ta la nos t ra poli t ica si è orien
ta ta nel senso, pe r così d i re , di met te re a di
sposizione degli « sporte l l i », cui gli operatori 
potessero r ivolgersi pe r far fronte alle loro 
var ie necessità, p iut tos to che nel senso di 
p r e n d e r e l ' in iz ia t iva , i nd icando e p romuo
vendo d i re t t amente il r agg iung imen to di spe
cifici obiett ivi; a b b i a m o creato sol tanto delle 
oppor tun i tà , m a non a b b i a m o ma i svolto u n a 
polit ica « at t iva ». 

P rop r io nel set tore del la ch imica , che si 
muove in base ad u n a moltepl ic i tà di a m p i 
proget t i , occor re rebbe senz 'a l t ro accompa
gna re la necessar ia polit ica degli incentivi 
con iniziat ive specifiche per i d ivers i settori 
(quello della r icerca, delle a t t rezza ture co
m u n i , della commercia l izzaz ione , eccetera). 

Infine - in considerazione delle tendenze 
in atto, delle a p p a r e n t i difficoltà ne l l ' appl ica-
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zione del le d i re t t ive del « p i ano ch imico », e 
con r i fe r iménto al fatto che oggi si p a r l a 
p r eva l en t emen te di ch imica secondar ia m a in 
p ra t i ca si con t inua l a r g a m e n t e ad inves t i re ne l 
set tore del la ch imica p r i m a r i a - v o r r e i . p r o 
p o r r e che venisse presa in e same l ' oppo r tun i t à 
d i l imi ta re la concessione dei p a r e r i di con
formi tà , e q u i n d i d e t e r m i n a r e il l ivello del le 
agevolazioni , nel caso del le imprese m a g 
gior i , solo in rapporto^ a proget t i di invest i
m e n t o global i , che c o m p r e n d a n o tu t te le ini
ziat ive previs te o propos te da l le imprese inte
ressate nei c a m p i del la ch imica p r i m a r i a e se
condar ia , c h i a r a m e n t e definiti n e l l ' a m b i t o di 
p iù vast i p r o g r a m m i di inves t iment i su sca
la naz ionale , e che s iano fo rmula t i con rife
r i m e n t o ad u n or izzonte t empora l e ch ia ra 
m e n t e p r e d e t e r m i n a t o . In ques ta m a n i e r a 
l ' opera tore pubb l i co po t r ebbe in te rven i re ex
ante, con tenendo la s i tuaz ione , p r o m u o v e n d o 
iniz ia t ive cong iun te fra i m p r e s e d iverse , aven
do ch ia ro il p a n o r a m a del le poss ibi l i tà ed 
o p p o r t u n i t à present i nei set tori « a val le », e 
q u i n d i in q u a l c h e m o d o cond iz ionando il giu
dizio sul le eventua l i iniziat ive da rea l izzare 
« a m o n t e ». 

LA M A L F A GIORGIO. P r i m a di formu
lare a l cune d o m a n d e , des idero r i ng raz i a r e il 
professor Novacco pe r la luc ida esposizione 
dei p r o b l e m i che in ques to pe r iodo t r ava
g l iano il set tore d e l l ' i n d u s t r i a ch imica . Il 
p r i m o ques i to che in tendo p o r r e è il seguen
te : ella r i t iene che gli incent ivi in ques to mo
m e n t o s iano concessi in m a n i e r a corre t ta , 
o p p u r e ella è de l l ' avviso che le imprese p u n 
t ino su l v o l u m e degli inves t iment i ? In que
s t ' u l t i m o caso, è lecito, a l lo ra , ch iede r s i se u n a 
de l le rag ioni pe r cui gli inves t iment i t endono 
a concen t ra r s i nel set tore del la ch imica pr i 
m a r i a d e b b a essere i nd iv idua t a nel fatto che 
gl i incentivi sono dest inat i e s senz ia lmente agli 
inves t iment i inizial i e non ai costi di gest ione 
o ad a l t r i fa t tor i , c o m e avv iene in a l t r i paes i 
eu rope i ? 

La seconda d o m a n d a che des idero r ivol
gere è ques ta : m i pa re che ella r i t enga che le 
nuove n o r m e con tenu te ne l la legge pe r il Mez
zogiorno, col legant i gli incent ivi alle d i m e n 
sioni degli inves t iment i , possano r app resen 
t a re u n a sp in ta verso il set tore del la c h i m i c a 
secondar ia : ora , t r a t t andos i , pe r q u a n t o r i 
g u a r d a ques to set tore, di inves t imen t i che r i 
ch iedono s o m m e mino r i di que l le r ichies te 
dag l i inves t iment i nel c a m p o del la ch imica 
p r i m a r i a , el la non crede che in mol t i casi le 
disposizioni che p revedono incentivi magg io r i 
pe r imprese di med i e d i m e n s i o n i a b b i a n o 

cont r ibu i to agli e r ro r i compiu t i nel r a m o del
la ch imica i ta l iana in quest i a n n i ? Poiché le 
imprese di piccole d imens ion i o t tengono in
centivi fino a l l a concor renza del c i n q u a n t a 
pe r cento degli inves t iment i , m e n t r e le im
prese che compor t ano inves t iment i fino ai cin
quecento mi l ion i o t tengono agevolazioni non 
super ior i al t r en ta pe r cento , e le imprese di 
d imens ion i super io r i o t tengono facili tazioni in 
m i s u r a ancora infer iore , m i d o m a n d o se ciò 
non abb ia con t r ibu i to a d e t e r m i n a r e u n a scel
ta di imp ian t i ch imic i so t todimens ionat i . Vi 
sono a lcune imprese , come ad esempio la 
« Sn ia Viscosa », che r i su l t ano c h i a r a m e n t e 
so t todimensionate r ispet to ad a l t r i impiant i 
europei del lo stesso r a m o . 

Infine, vorre i far p resen te che questo Co
mi ta to h a avuto l ' impress ione che gli o rgani 
del la p r o g r a m m a z i o n e a b b i a n o incont ra to del
le difficoltà nel cont ro l la re la qua l i t à degli in
vest iment i ai qua l i offrivano incent iv i . Il col
lega D 'Alema h a chiesto dei par t ico la r i su l 
controllo de l la posizione economica e finan
z iar ia del le az iende in teressate , ed a noi in 
effetti s e m b r a che in ciò consis ta il difetto 
del meccan i smo degli incent ivi . Qual i sug
ger iment i ella p u ò d a r e in mer i to ? 

i NOVACCO, Presidente dello IASM. P e r 
j quan to r i g u a r d a la p r i m a d o m a n d a del l 'ono

revole La Malfa , re la t iva al le oppor tun i t à di 
incentivi c o m m i s u r a t i a l l ' en t i t à degl i immo
bilizzi , debbo d i r e che l ' e lemento costante 
che emerge da l l a osservazione del le d o m a n 
de di finanziamento è - in tu t t i i set tori , e 
p u r in u n a s i tuaz ione come l ' a t tua le , in cui 
il r i n fe r imen to a l la m a n o d o p e r a n o n h a ri l ievo 
g iur id ico - la d i la taz ione dei dat i sul l 'occu
pazione: ta le p a r a m e t r o , perc iò , è mol to 
aleatorio e non m i p a r e possa q u i n d i essere 
assunto come base s i cu ra pe r la de te rmina
zione del la m i s u r a degli incent ivi . Il pa ra 
me t ro de l l ' i nves t imento , p u r se p resen ta non 
pochi inconvenient i , m i pa re ancora il rife
r imen to di base p i ù agevole. 

P R E S I D E N Z A DEL V I C E P R E S I D E N T E PEGGIO 
I 
l 

| NOVACCO, Presidente dello IASM. P e r 
| q u a n t o a t t i ene a l la scella del t ipo di in

ves t imento effettuata dagl i opera to r i , h o 
l ' impress ione che la p reva lenza degl i investi
men t i nel set tore del la ch imica di base ri
spetto al la ch imica secondar ia sia s ta ta e con
t inu i ad essere d e t e r m i n a t a non dal l 'es is ten
za o dal meccan i smo degli incen t iv i , m a dal la 
scarsi tà del p a t r i m o n i o tecnologico che è ne-
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cessarlo pe r ope ra re nel la seconda. E desi
dero far no ta re , a questo proposi to , che le 
nostre imprese ch imiche , anche quel le che 
impegnano mezzi finanziari r i levant i nel set
tore del la r icerca, n o n h a n n o ot tenuto r isul
tati eccezionali : in qua l che caso, lo sfrutta
mento di a l cune scoperte effettuate da l la no
stra indus t r i a ch imica h a compor ta to , da par 
te dei g r u p p i indus t r i a l i i ta l iani , l 'acquisi
zione a l l ' es tero del know-how necessar io pe r 
la real izzazione del le u l te r io r i t ras formazioni 
i m m e d i a t a m e n t e a val le . Il vero è che lo svi
luppo del la ch imica non p r i m a r i a è assai dif
ficile e r ich iede u n o sforzo di r icerca, per 
l ' a l l ineamento al la s i tuaz ione di al tr i paesi , 
che l ' i ndus t r i a i ta l iana non è s tata in g rado 
di fare. 

Quan to a l l ' oppor tun i t à di u n atteggia
mento che h o c h i a m a t o « p romoziona le » da 
par te del lo Stato, vor re i fare solo u n riferi
mento . Ai fini dello sv i luppo del Mezzogiorno, 
non credo sia tan to p roducen te che lo Stato 
crei u n « fondo pe r la r icerca scientifica » cui 
c h i u n q u e possa a t t ingere , q u a n t o che avvii le 
iniziative r i t enu te oppo r tune , in forme e con 
modal i tà certo d a definirsi , m a diverse da l la 
creazione di u n u l t e r io re « sporte l lo » del t ipo 
cui ho fatto p r i m a a l lus ione. 

Non h o affermato che s iano le n o r m e del la 
legge n . 853 a r e n d e r e oggi possibi le la p ro
spet t iva di u n m a g g i o r e sv i luppo del la ch imi 
ca secondar ia : sono la d i re t t ive del « Cipe » a 
fornire u n a indicaz ione di cara t te re set toriale, 
che h a condot to al la classificazione del settore 
ch imico di base fra quel l i m e n o favoriti nel la 
g raduaz ione degli incent ivi ; n o n è tan to la 
r ipar t iz ione per categor ie a s e m b r a r m i u n 
e lemento favorevole, quan to , piut tosto , il cri
terio di poli t ica che è s tato scelto. 

P u ò essere s ta ta la legge precedente (la 
legge n. 717) ad aver influito su l sot todimen
s ionamento degli imp ian t i , e p u ò la g radua
zione degli incent ivi , in m i s u r a inve r samente 
proporz ionale al v o l u m e degli inves t imént i , 
aver condizionato e condiz ionare in tale di re
zione le scelte del le imprese ? Non c redo: se
condo m e il f enomeno denunc ia to è legato alle 
s trategie dei g r u p p i , le qua l i h a n n o fatto sì 
che gli imp ian t i , cons idera t i s ingo la rmen te , 
venissero d imens iona t i in m o d o da copr i re i 
fabbisogni che si man i fe s t avano a l l ' in te rno 
dei g r u p p i stessi. R i tengo piut tos to che in 
qua lche caso su l la d imens ione degli impian t i , 
e sul la loro local izzazione, abb ia influito non 
tanto la n o r m a t i v a di ca ra t t e re genera le quan
to, s e m m a i , l 'eccezione al la no rma t iva stes
sa: m i riferisco, ad esempio , al le agevolazioni 
di cara t te re addiz iona le , r ispet to a quel le de

t e rmina te pe r l ' in tero Mezzogiorno, p red i spo
ste da l le regioni a s ta tuto speciale , o in re la
zione a par t icolar i zone, come quel le t e r r emo
tate della Sicil ia. 

P e r quan to r i g u a r d a le difficoltà incont ra te 
dagl i organi del la p r o g r a m m a z i o n e nel con
t ro l lare la qua l i t à degli inves t iment i , p u r non 
essendo qualificato a r i spondere in a rgomen to , 
r icordo che le n o r m e per il Mezzogiorno pre 
scr ivono la formulazione, da pa r t e de l l ' au to
ri tà politica, di u n pa re re su l la conformi tà al 
« p iano », od alle l ine dei p r o g r a m m i p romo
zionali di settore, delle iniziat ive che r ichie
dono le agevolazioni . In occasione del la for
mulaz ione di tale pa re re si po t rebbe a mio 
personale avviso e samina re anche il mer i to 
economico-tecnico delle iniziat ive stesse. Ri
cordo d ' a l t r a pa r t e che il p a r e r e di confor
mi tà non vincola il g iudizio bancar io , non 
dà d i r i t to al credi to; se la banca , infatt i , 
r i t iene che u n de te rmina to imprend i to r e non 
sia meri tevole di credi to, o che l ' in iz ia t iva 
non offre sufficienti ga ranz ie economico-tec-
niche, può l ibe ramente e sp r imere u n giudiz io 
d iverso da quel lo con tenu to nel p a r e r e di 
conformità . 

P i ù in genera le , nel mer i to del la quest ione 
sollevata, m i p a r e sia da cons idera re il fatto 
che le pubb l iche ammin i s t r az ion i , e q u i n d i , 
inevi tab i lmente , anche gli o rgan i del la p ro
g r a m m a z i o n e , sono t roppo spesso d i sa rmat i 
tecnicamente r ispet to alle imprese , che pos
seggono u n a s t ra tegia e u n a conoscenza del 
settore ce r tamente super iore . Non d o b b i a m o 
d iment ica re , infatt i , che l ' ammin i s t r az ione , 
pe r poter essere soggetto at t ivo di u n a s is tema
tica politica di « contra t taz ione p r o g r a m m a 
ta », dovrebbe essere a conoscenza del le infi
ni te s fumatu re che si p resen tano sui merca t i 
di u n r i levante n u m e r o di p roduz ion i - ciò 
che presenta i n d u b b i a m e n t e notevoli difficoltà 
tecniche - m e n t r e c iascuna impresa è suffi
ciente si l imit i a conoscere il p rop r io spe
cifico campo di azione, nel qua le possiede u n a 
esper ienza ce r t amente p iù r i levante . 

PATRIARCA. Vorrei , se possibi le , che il 
professore Novacco fornisse qua lche magg io re 
delucidazione sul la ma te r i a degli incentivi 
adot tat i dai paesi occidental i , dicendoci , ad 
esempio, qual i sono gli Stat i nei qua l i il siste
m a delle incentivazioni è sv i luppa to in m i s u r a 
ugua le o maggiore r ispet to al l ivello i ta l iano. 
Mi s embra , al r igua rdo , che a lcuni s tudi sia
no stati compiut i . 

Desidererei , inol tre , che venisse megl io 
ch iar i to quel r i fe r imento che è stato fatto dal 
professor Novacco, nel la sua esposizione in-
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t rodut t iva , q u a n d o h a pa r l a to di « incentivi fi
nanz ia r i non s e m p r e noti ». 

NOVACGO, Presidente dello IASM. I n 
mer i to al la p r i m a pa r t e del la sua d o m a n d a , 
onorevole P a t r i a r c a , confe rmo che effettiva
men te lo IASM h a c o m p i u t o in passa to u n a 
p r i m a i n d a g i n e sugl i incent iv i ut i l izzat i nei 
diversi paesi eu rope i . Si è tu t tav ia t ra t t a to 
di u n a i ndag ine p r e l i m i n a r e , non l imi ta ta al 
solo set tore ch imico , e con la qua le si è r iu 
sciti a de l inea re sol tanto u n q u a d r o genera le 
del la t ipologia d i incent iv i adot ta t i da i var i 
paesi . Sos t anz i a lmen te , questo s tudio h a 
messo in ev idenza come il nos t ro paese non 
sia il solo a m u o v e r s i su l la via del la pol i t ica 
degli incent iv i . P e r q u a n t o r i g u a r d a u n a 
valu taz ione c o m p a r a t i v a , si è poi t r a t t a la 
conclusione che forse il nos t ro s i s tema di in
centivi è u n o dei- p iù complet i t ra quell i esi
stenti (il p iù v ic ino al s i s tema degli incen
tivi « m e r i d i o n a l i » è quel lo operan te in 
I r l anda) . 

Sopra t tu t to , pe rò , ques to s tud io h a mes
so in ev idenza la difficoltà di a t tua l izzare , 
in t e rmin i economic i , il va lore degl i incen
tivi. Lo I A S M h a perc iò avviato ed h a o ra 
in corso u n a p i ù appro fond i t a i ndag ine su 
scala eu ropea , r i fer i ta sia ai paesi m e m b r i 
del la C o m u n i t à economica eu ropea che a 
ta luni t ra que l l i e s te rn i a l la CEE, e ten
dente ad ana l i zza re ques to p r o b l e m a . 

Certo , g i u n g e r e ad u n a quant i f icazione 
degli incent ivi è mol to diffìcile, m a si può 
di re - a l la luce di esper ienze , osservazioni 
e contat t i con imprese es tere con le qua l i 
10 I A S M è in r a p p o r t o al fine di v a l u t a r e 
l ' oppor tun i t à d i local izzazione di nuovi im
piant i nel Mezzogiorno - che incent ivi di 
var ia n a t u r a e fo rma esis tono in tu t t i i pae
si, e n o n so l tan to in quel l i in v ia di svi
luppo . 

P e r q u a n t o concerne l ' accenno a quel l i 
che , in u n cer to senso, possono c h i a m a r s i 
gli « incent ivi occult i », vorre i ch i a r i r e che 
mi r iferivo non so l tan to a quei fattori che 
der ivano da l l a pos iz ione geografica e da l 
l 'es is tenza di i n f r a s t r u t t u r e efficienti (Anver
sa e R o t t e r d a m cost i tuiscono due casi nei 
qua l i l 'es is tenza di u n grosso incent ivo è fa
c i lmen te i nd iv iduab i l e , se ci si r a p p o r t a a l l a 
s i tuazione di ca renze in f ra s t ru t tu ra l i in cui 
11 nos t ro paese si t rova) ed a quegl i a l t r i 
e lement i di d iverso t ipo che possono essere 
costi tuit i da l l a p r e senza di un ive r s i t à effi
c ient i , o d i u n a m b i e n t e economico sv i lup
pa to ; m i r i fer ivo a n c h e al fatto che in al
cuni paesi , nel m o m e n t o in cui si passa a l la 

concre ta cont ra t taz ione t ra i m p r e s e e go
verno , si aprono discussioni su l t r a t t a m e n t o 
fiscale e su quello del credi to , che non sem
p r e fanno capo a l la legge, m a su cui è 
concesso u n ampio m a r g i n e di d iscreziona
lità agli o rgani governat iv i e a l le p u b b l i c h e 
ammin i s t r az ion i . 

II discorso sugli incentivi « occul t i » dà 
u n a u l ter iore d imos t raz ione del fatto che 
l ' app rezzamen to obiet t ivo del. va lo re degli 
incent ivi non è agevo lmente poss ib i le . Co
m u n q u e , lo IASM sta conducendo , come ho 
detto, u n ' i n d a g i n e in ques ta m a t e r i a ; ci r i 
su l ta che anche la CEE si sta o c c u p a n d o del
l ' a rgomento . Bisogna so t to l ineare il fatto 
che s i amo in presenza di u n p a r a m e t r o assai 
impor t an t e , anche al di fuori de l se t tore chi
mico, e che interessa mol to d a v ic ino , a n c h e 
pe r va lu t a re le migl ior i o p p o r t u n i t à e moda
lità di in tervento ai fini del g e n e r a l e sv i lup
po del Mezzogiorno. 

P R E S I D E N T E . Non s a r e b b e possibi le , 
professor Novacco, far acqu i s i r e al nos t ro 
Comita to le r i su l tanze del lavoro già svolto ? 

NOVACCO, Presidente dello IASM. Pe r 
q u a n t o r i g u a r d a l ' i ndag ine sug l i incent iv i , 
ques to non è possibi le , in q u a n t o essa è an
cora in corso. Cont iamo, c o m u n q u e , di di
spor re dei dat i conclusivi , en t ro la fine del
l ' anno . Esiste, come h o det to , u n a nos t ra 
pubbl icaz ione - già a m p i a m e n t e diffusa -
che si occupa di qués ta ma te r i a , m a si t r a t t a 
di u n lavoro assai succ in to : l ' i n d a g i n e ve ra 
e p r o p r i a , r ipeto, è a t t u a l m e n t e in corso . 

T E S I N I . P iù che u n a d o m a n d a , vorre i 
espor re u n a m i a perpless i tà r i g u a r d o ad al
cune affermazioni che sono s ta te fatte in 
mer i to a l la poli t ica de l l ' i ncen t ivaz ione . 

Il professor Novacco ci h a de t to che nem
m e n o nel le regioni se t ten t r iona l i del nos t ro 
paese la ch imica secondar ia h a avu to quel lo 
sv i luppo che, in u n a p rospe t t iva di interes
se genera le , s a rebbe stato des iderab i le . Ha 
poi r ibad i to le ragioni per cui è d a r i teners i 
va l ida u n a poli t ica differenziata de l l ' incen
t ivazione pe r il Mezzogiorno, r i spe t to al le 
regioni se t tent r ional i , r i co rdando la neces
sità di a n n u l l a r e le d iseconomie es te rne , con 
r i fe r imento al costo del le local izzazioni , che 
i n d u b b i a m e n t e al sud si pone su livelli p i ù 
elevati r i spet to al le a l t r e zone, il che g iu
stifica l ' in tervento dello Sta to , teso a r icrea
re u n a condizione d i pa r i t à . 

Sono p i e n a m e n t e d 'accordo con queste 
a rgomentaz ion i . Ri tengo però che , q u a n d o il 
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piano chimico si o r ien ta verso d e t e r m i n a t e 
scelte - sul le qual i penso di poter d i re che 
s iamo tut t i d 'accordo - , ed u n a di queste 
r i g u a r d a l ' a rea del la val le padana , al lora la 
r ichiesta che prov iene dai g r u p p i interessat i 
al la raz ional izzaz ione d i ques t ' a r ea in ordi
ne ad u n diverso in tervento dello Stato per 
ciò che concerne gli incentivi , non è p r iva 
di va l id i tà p rop r io in u n contesto di interesse 
genera le (e qu ind i anche con r i fe r imento agli 
interessi del Mezzogiorno) . 

Voglio d i re , cioè, che se è g ius to a t tua re 
u n a poli t ica differenziata in ma te r i a di incen
t ivazione, pe r le ragioni d i o rd ine genera le 
che sono s ta te i l lus t ra te , m i s e m b r a altret
tanto giusto che , u n a volta effettuate deter
mina t e scelte in o rd ine ad u n ' a r e a come quel
la del la val le p a d a n a , si d e b b a add iven i re a 
r es t r ingere ques ta differenziazione nel t ra t 
t amen to r i se rva to alle regioni se t tent r ional i , 
r i spet to al Mezzogiorno. E oggi tale differen
ziazione è abbas t anza amp ia , se si conside
r ano c u m u l a t i v a m e n t e gli effetti che sono de
r ivat i da l le concessioni di credi t i agevolati 
su l la base di leggi s ta ta l i , dal le p rovvidenze 
erogate da l la Cassa per il mezzogiorno e dagli 
in te rvent i , sopra t tu t to ai fini i n f ra s t ru t tu ra l i , 
delle regioni a s ta tu to speciale. Un m a r g i n e 
di questo genere finisce poi con l ' inf luire su 
uno degli obiet t ivi cu i m i r a il p iano , che -
come h a det to nel la seduta di ieri il dot tor 
Ruffolo, segre tar io genera le del la p r o g r a m 
maz ione - r i g u a r d a la r i s t ru t tu raz ione del
l 'es is tente: e s iccome l 'es is tente , ne l la val
le p a d a n a n o n è poco, ed il t r i angolo P o r t o 
Marghe ra -Man tova -Padova costi tuisce u n a 
rea l tà che compor ta costi mol to notevoli di 
r i s t ru t tu raz ione , r i tengo che, in u n a visione 
non r i s t re t ta agl i interessi del le zone set ten
t r iona l i , m a che abbracc i sul p i ano genera le 
le l inee di sv i luppo de l l ' in te ro settore, biso
gne rebbe r ivedere i cr i ter i che regolano la 
poli t ica di incent ivazione nel settore conside
rato p ropr io al la luce delle scelte che il" p iano 
chimico h a indicato , re la t ivamente al la chi
mica di base, e sul le quali tutti concord iamo. 

NOVACCO, Presidente dello IASM. F r a n 
camente non m i sento di condiv idere le posi
zioni del l 'onorevole Tesini . 

Vorrei in tan to confe rmare che lo sv i luppo 
de l l ' i ndus t r i a ch imica secondar ia è stato li
mi ta to anche nelle regioni set tentr ional i del 
nostro paese, cioè in zone aventi- u n livello 
di sv i luppo assai maggiore r ispet to al Mez
zogiorno. Certo, le p roduz ion i più sofisticate 
sono state sv i luppa te al nord in m i s u r a m a g 
giore che nel Mezzogiorno, ma in m i s u r a 

assai m i n o r e che a l l 'es tero , per cu i la si tua
zione genera le del nostro paese p resen ta note
voli squ i l ib r i , a d imos t ra re i qua l i è suffi
ciente cons idera re il vo lume e la qua l i t à delle 
nostre impor taz ion i . 

Quel che tu t t av ia vorre i m e t t e r e in evi
denza è che, m e n t r e nelle regioni mer id iona l i 
noi a b b i a m o u n a proporz ione assai elevata 
delle p roduz ion i e degli i n t e rmed i di base, 
la s i tuazione si p resen ta in t e rmin i assai m e n o 
favorevoli pe r le p roduz ion i der iva te e per le 
t ras formazioni u l te r ior i . 

Valgono in proposi to i dat i contenut i nel la 
tabel la che lascio agli atti del Comitato , e che 
mi appa iono pa r t i co la rmente indicat ivi degli 
o r ien tament i seguit i e delle s t rategie adottate 
dai g r u p p i chimici operant i nel nos t ro paese. 

Percentuale di capacità produttiva meridio
nale sul totale nazionale per alcuni prodotti 

petrolchimici intermedi e derivati. 
( 1 9 7 1 ) 

PRODOTTI 1 9 7 1 

Etilbenzolo 3 5 
- St irolo 2 4 

- Pol is t i rolo — 

Dicloroelano 66 
- Cloruro di vini le 66 

- PVC 3 9 

Acetaldeide 4 6 
- Acido acetico — 
- Acetato di vini le — 

- Pol ivini laceta to — 

Polipropilene 2 7 

Acrilonitrile 1 0 0 
- F ib re acr i l iche 3 2 

Cumene 1 0 0 
- Fenolo 3 5 
- Acetone 3 5 
- Capro la t t ame — 

- Nylon 6 1 3 
- Acido adipico — 

- Nylon 66 40 

Oxo-alcoli 4 7 

- Plastif icanti — 

Isopropanolo — 

Butadiene 6 0 
- Resine ABS 2 2 
- G o m m e SB — 
- Gomme NB — 
- Gomme P B — 
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PRODOTTI 1971 

Benzolo 98 
- Cicloesano 100 
- Alchi lbenzol i 82 
- An id r ide ma le i ca 14 

Toluolo 82 
- To luendi i soc iana to — 

Para-xilolo 100 
- Dimet i l te re f ta la to /Acido 

tereftal ico 21 

Orlo-xilolo , 1 0 0 
- A n i d r i d e ftalica 11 

F O N T E : E laboraz ione IASM. 

C o m u n q u e , v e n e n d o al nocciolo de l la do
m a n d a , m i p a r e si d e b b a osservare che il 
cent ro ch imico d i p roduz ione de l la va l le pa
d a n a si p r e sen t a come pa r t i co l a rmen te favo
rito,* in q u a n t o in esso in qua l che m o d o si 
an t ic ipa la s i tuaz ione che il « p i ano ch imico » 
s t e n d e c r ea re con la real izzazione de l l ' a r ea 
•ntegrata s ic i l iana. Esiste infat t i u n a in tercon
ness ione t r a gli i m p i a n t i d i M a r g h e r a , Man
tova e F e r r a r a , e vi è la poss ibi l i tà d i esten
de re i co l l egament i fino a R a v e n n a , c r e a n d o 
s in da oggi u n a s i tuaz ione pe r q u a l c h e verso 
s imi le a que l l a che , pe r l ' a rea s ic i l iana, il 
« p i ano ch imico » ipotizzi» per u n fu turo non 
pross imo. Non si può inol t re ignora re che 
l ' a rea se t t en t r iona le h a d ie t ro di sé la p a r t e 
del nos t ro paese in cui si è s to r i camen te in
s ta l la ta l ' i ndus t r i a ed in cui p iù elevati sono 
redd i to e consumi, p e r cui essa h a innegab i l i 
van tagg i r i spe t to ai centr i del mer id ione . 

Il g r u p p o indus t r i a l e che h a oggi il con
t rol lo de l l ' a r ea in te rconnessa se t ten t r iona le , 
aveva p r eceden t emen te proposto la c reaz ione 
di u n nuovo cen t ro in tegra to , che a v r e b b e do
vuto sorgere in S a r d e g n a ; ciò m i p a r e po t reb 
be essere in teso come il r i conosc imento che 
ne l l ' a rea p a d a n a non fossero o p p o r t u n e o pos
sibili r i l evant i e spans ion i , qual i que l le cui p iù 
recen temente ci si è riferiM. 

Pe r qùan*o r i g u a r d a le i n f r a s t ru t tu re , il 
discorso d o v r à essere approfondi to , p e r c h é 
ce r t amen te ve ne sono a lcune che , p u r essen
do al servizio de l l ' impresa , h a n n o u n va lore 
che s u p e r a di mol to l 'u t i l izzazione d i re t t a da 
pa r t e de l la stessa, e che qu ind i possono giu
stificare u n in te rven to pubb l i co ne l la loro rea
l izzazione. E d è p r o p r i o in ques ta d i rez ione 
che le regioni es te rne al Mezzogiorno m i p a r e 
in t endano m u o v e r s i : in d i rez ioni , cioè, che 

finiranno con l 'essere ana loghe a quel le in cui 
si è svolto finora l ' in te rvento nel sud , che h a 
predisposto - con ta lune significative realiz
zazioni p u n t u a l i , m a g loba lmen te in m i s u r a 
inferiore a q u a n t o r ichies to da l le previs ioni 
del p r o g r a m m a nazionale - a ree e nucle i at
trezzati per accogliervi gli i n sed iamen t i indu
st r ia l i . Anche in questo senso, tu t tavia , esi
stono p rob lemi che non b i sogna so t tovalu tare , 
per le pericolose s i tuazioni d i concorrenz ia l i tà 
t ra le var ie regioni che finiranno col mani fe -
s t ras i , a n n u l l a n d o il van tagg io re la t ivo finora 
goduto dal Mezzogiorno. 

In conclusione, non m i p a r e che le l imi
tate esigenze di in tegraz ione degli imp ian t i 
de l l ' a rea già in te rconnessa - e l a r g a m e n t e fa
vor i ta - del la va l le p a d a n a possano cos t i tu i re 
rag ione sufficiente pe r app l i ca rv i in tu t to , o 
a n c h e solo in pa r t e , il m e c c a n i s m o d i incent i 
vaz ione p ropr io de l la pol i t ica pe r Io sv i luppo 
del Mezzogiorno. 

T E S I N I . Si t r a t t e rebbe di r i d u r r e le diffe
renze p ropr io ne l l ' o rd ine di cons ideraz ioni che 
ella va facendo; poiché il m a g g i o r g r u p p o chi
mico ha le difficoltà che h a , c redo si po t rebbe 
mig l io ra re la s i tuaz ione a t t r ave r so u n cer to 
tipo di polit ica d iversa di incent ivazione d a 
rea l izzare in zone povere (quel la fe r rarese , 
pe r esempio) con cara t te r i s t i che in q u a l c h e 
m o d o s imil i al le zone del Mezzogiorno. 

Penso che in qua l che m o d o si po t r ebbe 
r i d u r r e u n a differenza che p e r s o n a l m e n t e r i 
tengo eccessiva, e che r e n d e ob ie t t ivamente 
p iù difficile p r o p r i o la real izzazione dei p ro
g r a m m i di r i s t ru t tu raz ione che sono posti 
come obiett ivo dal p iano ch imico . 

NOVACCO, Presidente dello IASM. Nel la 
m i s u r a in cui effett ivamente il g r u p p o indu
s t r ia le cui el la si r iferisce i n t ende rà concen
t r a re in fu turo la p a r t e p reva len te dei p r o p r i 
p r o g r a m m i nel se t tore de l la c h i m i c a seconda
r ia e nelle regioni del Mezzogiorno, n e r i su l 
terà che, sul complesso dei p rop r i investi
men t i , l ' inc idenza di quel l i necessar i pe r la 
ch imica de l l ' a rea p a d a n a - necessi tà che non 
in tendo contestare - d iven te rà piccola; e, te
n e n d o conto che il costo del d e n a r o pe r u n ' i m 
presa è il costo med io del d e n a r o che essa viti-
lizza, la differenza - in m a n c a n z a di par t ico
lar i agevolazioni pe r de t ta a rea - s a rà assai 
modes ta , se non p r a t i c a m e n t e i r r i levante . 

COMPAGNA. Ho l ' impress ione che al cen
t ro del l 'esposiz ione del professor Novacco vi 
sia questo r a g i o n a m e n t o : se la ch imica fine 
non si sv i luppa p reva l en t emen te nel sud, il 
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sud si conf igurerà s empre p iù - come si 
configura - a rea di p roduz ione delle ma te r i e 
p r i m e che sono t ras formate nel nord , ed area 
di c o n s u m o dei prodot t i del nord , d a n d o vi ta 
ti « t u r i s m o dei prodot t i ». 

P e r lo sv i luppo della ch imica fine nel 
Mezzogiorno mi p a r e che il professor Novacco 
abb ia finito col d a r e u n a r isposta alla do
m a n d a su l la qua le aveva sorvolato ieri il dot
tor Ruffolo: se non si r i tenga che ai fini dello 
sv i luppo del la ch imica e pa rach imica il p re 
suppos to del la r icerca sia più impor tan te del 
p resuppos to del l ' e t i lene . Mi pa re che la p r i 
m a acquis iz ione d i ques ta indag ine d e b b a 
essere que l l a re la t iva al la impor t anza del p re 
suppos to de l la r icerca, che condiziona la chi
mica fine in genera le e in par t icolare . Il p ro
b l e m a del la localizzazione nel Mezzogiorno 
del la c h i m i c a fine non basta a sv i luppa re la 
r icerca , m a è necessar io localizzare la r icerca 
nel Mezzogiorno pe rché la ch imica fine possa 
fiorirvi p iù che nel no rd , ev i tando l ' i r r ig id i r s i 
di model l i colonial i . A tal fine il g r u p p o p u b 
blico d o v r e b b e essere p iù responsabi le . 

S t i a m o at tent i anche a va lu ta re prevent i 
v a m e n t e fino a che p u n t o le indus t r i e sostitu
tive nel n o r d c o m p r o m e t t a n o le indus t r ie ag
g iunt ive nel sud . Il professor Novacco h a 
mani fes ta to preoccupazioni in questo senso e 
vor re i s a p e r e se oggi ques te preoccupazioni si 
s iano a t t enua te o accentuate nel corso del le 
u l t ime v icende . 

BASLINI . Q u a n d o è stato costi tuito il cen
tro di Ol tana si sapeva che la pa r t e di atti
vità del la « Monted i son » avrebbe sostituito la 
p roduz ione di Pa l l anza . In base a qua le pa
re re è s ta ta p r e s a ques ta decisione ? Si pone 
il p r o b l e m a del la « Rhodiatoce » che è desti
na ta a c h i u d e r e . 

Ai fini del lo sv i luppo del la ch imica secon
da r i a il fatto che i p rodut to r i , come nel set
tore degli a roma t i c i , abb i ano creato u n car
tello dei prezz i è con t roproducen te pe rché 
tutte le az iende che h a n n o avuto u n contr i 
bu to s ta ta le ed h a n n o u n bi lancio pas 
sivo fanno sì che le società detentr ici di ma te 
rie p r i m e s i ano avvantaggia te , le a l t re si 
servono del la impor taz ione . Volevo chiedere 
se in tal m o d o non si crei u n a s i tuazione per 
cui sole a po ter ope ra re nel settore della chi
mica secondar ia s iano le g r and i az iende, men
tre tutti gli a l t r i p rodu t to r i si t rovano di fron
te ad u n a s i tuaz ione di monopol io , fra l 'a l t ro 
non mol to legale . 

DI VAGNO. L V E n i » h a chiesto recente
men te di po te re ope ra r e ne l la fascia cen t ra le 

del paese e sugger iva u n a r iv i ta l izzazione de l la 
legge n. 614, e certo i benefici che ques ta legge 
ass icurava sono insufficienti. La stessa idea 
ha avuto la « Montedison » p e n s a n d o con la 
legge n. 614 di poter affrontare il p r o b l e m a di 
cui pa r l ava l 'onorevole Compagna . A mio av
viso, non des iderando p r o m u o v e r e u n prov
ved imento legislativo ad hoc pe r poter met
tere lo Sta to in grado di p red i spor re d e n a r o 
pubbl ico , si pensa di u t i l izzare la legge 
n. 614. 

Domando se questo s t r umen to po t r ebbe 
avere u n a val idi tà obiett iva e se non po t rebbe 
essere d i d a n n o ad u n a visione mer id iona 
listica re la t iva alla possibil i tà di spostare il 
vantaggio verso il sud. 

Vorre i poi che il professor Novacco ci desse 
maggior i spiegazioni circa il r ip roporz iona-
men to del g r u p p o « Montedison », in re laz ione 
a quel p r o b l e m a dei pun t i critici da lui già 
affrontato in u n articolo sul g iorna le 24 ore, 
lasc iando però aper to il discorso circa la solu
zione che l ' I ASM intendeva p ropor re . 

D 'ALEMA. Devo espr imere a lcune per
plessità sul le cose che sono state qui det te . 
Innanz i tu t to , pe r quan to r i g u a r d a il p rob le 
m a del la s t ra tegia posta in essere dal le indu
str ie nel c a m p o del la chimica, penso che essa 
v a d a i n q u a d r a t a ne l la p iù genera le s t ra teg ia 
indus t r i a le . S t ra teg ia sbagl ia ta , f a l l imen ta re 
dei p a d r o n i p r iva t i e pubbl ic i che h a t rova to 
il p iù a m p i o appoggio d a p a r t e dei pubb l i c i 
poter i in ques t ' u l t imo t ren tenn io . In tu t to que
sto t empo è s e m p r e manca t a u n a vis ione globa
le dei p r o b l e m i : non l ' abb i amo avu ta q u a n d o 
si sono posti in essere p iani s ingol i , ad esem
pio quel lo pe r lo sv i luppo del set tore s ide ru r 
gico; e in a l t re occasioni : e ne è p rova il fatto 
che il p r o b l e m a del Mezzogiorno p e r m a n e tut
tora ed è u n g rave p r o b l e m a naz iona le , così co
m e sono gravi , in I tal ia , i p rob lemi re la t iv i a l la 
ch imica fine e a l la mecanica s t rumen ta l e . Si 
t ra t ta in definitiva del p rob l ema genera le 
della s t ra tegia indus t r ia le da i n t r a p r e n d e r e , 
cui si collega il p rob lema del la r icerca. Del 
resto u n a d iversa s t rategia indus t r i a le non si 
real izza per mezzo di una semplice decisione, 
m a d ipende da u n nuovo tipo di d o m a n d a . 
Ora chiedo al professor Novacco in che m o d o 
si può m u t a r e la s t ra tegia indus t r i a l e : r i ten
go che, a pa r t e la r isoluzione di a lcuni pro
b lemi par t icolar i (come quello del commer
cio con l 'estero, ad esempio), occorre opera re 
u n a profonda modificazione del la d o m a n d a 
in te rna , la sollecitazione di u n a nuova d o m a n 
da, d a n d o soddisfazione ai g r a n d i bisogni 
ponendo m a n o ad u n a politica di r i forme. 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 1912 53 

Pe r q u a n t o r i g u a r d a poi il pa r t i co la re p ro 
b l ema de l l ' e t i l ene , confe rmo i mie i d u b b i cir
ca la t endenza a l l ' a u t a r c h i a ne l la p r o d u z i o n e 
di ques ta sos tanza . S v i l u p p o de l la p r o d u z i o n e 
de l l ' e t i l ene s i , facendo p e r ò s l i t t a re ne l t e m p o 
l ' a t tuaz ione del p i a n o « Cipe », avendo p r e 
sen te la poss ib i l i tà d i sv i luppo d i u n a p r o d u 
zione di c h i m i c a di ba se nel terzo m o n d o a 
costi assai p i ù bass i de i nos t r i . 

È invece mol to megl io sv i l uppa re nel no
s t ro paese l ' i n d u s t r i a m a n u f a t t u r i e r a , tu t t i i 
set tori de l la c h i m i c a secondar ia . Vor re i poi 
osservare che col p i a n o p e r l ' e t i lene si v a 
a rafforzare, r az iona l i zzando la , u n a s i tua
zione di monopo l io , e si p u ò g i u n g e r e a 
fo rme di ver t ica l izzaz ione magg io r i di que l l e 
a t tua l i . Chi s a r a n n o infat t i gl i u t i l izzator i del
l 'e t i lene ? S e m p r e gli stessi grossi g r u p p i . 
Po iché infat t i , se è ve ro q u a n t o mi è s ta to 
detto, p a r e che , vo lendo u t i l izzare l 'e t i lene, la 
fo rn i tu ra t ecn icamen te va l ida dev 'essere al
m é n o di cen tomi l a tonne l la te , a l l ' anno . 

Chi dec ide rà il p rezzo del l ' e t i lene se non 
i g r a n d i g r u p p i che con t ro l l e r anno le pipe-
lines ? Rafforzare posiz ioni d i monopo l io è 
s e m p r e con t ro i ver i in teress i del Mezzogiorno . 

P e r q u a n t o r i g u a r d a l 'osservazione fatta, 
che lo Sta to n o n è in g r a d o di effettuare u n a 
at t ivi tà di d i rez ione , si deve r i spóndere che 
lo Sta to r i n u n c i a , s e m m a i , d i d i r igere poli
t i camente , m a t ecn icamente è in g rado di d i r i 
gere . Da u n p u n t o di vis ta tecnico lo Sta to 
p u ò met te r s i s e m p r e in condiz ione di d i r ige re , 
m e d i a n t e l ' i n d u s t r i a d i Sta to , che p u r t r o p p o 
persegue poi gli stessi obiet t ivi dei g r and i 
g r u p p i i ndus t r i a l i p r i v a t i : pe r t an to la cr i t ica 
che lei, professor Novacco, r ivolge a quest i 
u l t imi , coinvolge le stesse imprese pubb l i che . 
C'è poi d a v e d e r e come lo Sta to può u t i l i zzare 
le imprese p u b b l i c h e , e qua l i possono essere 
i suoi t ipi d i in te rven to . Lo Stato può na tu 
r a l m e n t e i n t e rven i r e con gli incent ivi : e a que
sto propos i to el la , professore , h a affermato che 
lo Sta to h a a s sun to s e m p r e u n a t t egg iamen to 
ass is tenzia le , senza a s s u m e r e u n a prec isa ini
ziat iva pol i t ica. Questo è ve ro , e bast i consi
d e r a r e il fatto che oggi l ' incent ivo non è p iù 
u n a compensaz ione , m a u n sussidio. A ta le 
s i tuaz ione b i sogna po r fine; io le ch iedo se 
non le s e m b r a u n o scanda lo q u a n t o è suc
cesso a p ropos i to de l la « S i r m »: il po te re p u b 
blico, r i n u n c i a n d o a cons ide ra re le poss ibi 
li tà tecniche , p rodu t t ive , o rganizza t ive e fi
nanz i a r i e d i ques ta società, le h a concesso 
p iù del 20 pe r cento di con t r ibu to senza con
s ide ra re le agevolazioni e q u a n t o già 
v iene da to d i con t r i bu t i da l l a regione a s ta
tuto specia le . T u t t o ciò è v e r a m e n t e scanda

loso, e crea u n a s i tuazione di difficoltà. Gli 
incentivi devono essere finalizzati, e non lo 
sono stati perché non si è avu ta u n a poli
tica set tor iale di p iano . Le ch iedo , profes
sore: qua l i m u t a m e n t i poss iamo i n t r o d u r r e in 
questo c a m p o ? 

Per q u a n t o r i g u a r d a infine il p r o b l e m a 
del la r icerca, mi r i su l ta che l ' i s t i tu to « Ne
gri » vuole c reare u n dup l ica to nel Mezzo
g i o r n o : m i chiedo se u n a dup l i caz ione dei 
centr i di r icerca sia u n a cosa ausp icab i le o 
meno . Sono mol to es i tante , a ques to propo
sito. D 'a l t ra pa r t e il cent ro di r icerca è finan
ziato dal capi ta le amer i cano , e fa r i ce rche per 
gli amer ican i . Noi d e s i d e r e m m o invece cen
t r i d i r icerca che s iano il p i ù poss ibi le con
trollat i da l lo Stato, e che favor iscano lo svi
luppo nel Mezzogiorno del le piccole e med i e 
imprese . , 

MAMMÌ. Mi l imi terò a r ivolgere al pro
fessor Novacco due d o m a n d e assai s in te t iche , 
anche pe rché r i tengo che b u o n me todo sia 
quel lo di as teners i in questa sede d a conside
razioni che ce r t amen te s a r a n n o sv i luppa te nel 
dibat t i to t ra i m e m b r i del Comi ta to . 

La p r i m a d o m a n d a h a ca ra t t e re di valu
tazione globale . La poli t ica di incent ivazione , 
che come g ius t amen te è stato det to deve essere 
differenziata r ispet to al g r a d o di sv i luppo del le 
d iverse aree del paese, è s tata , ne l l a sua p re 
visione e nel la sua p ra t i ca a t tuaz ione , e labo
ra t a in m o d o da c o m p e n s a r e quel le disecono
mie che sono in a l cune zone p iù r i levant i che 
in a l t re , o p p u r e è s ta ta sov rad imens iona t a , in 
m o d o tale che, come a b b i a m o sent i to affer
m a r e , si può essere t r a s fo rmata in u n a polit ica 
di sussidio ? 

La seconda d o m a n d a , invece, non si rife
risce ad u n a ma te r i a di s t re t ta compe tenza 
del professor Novacco, m a d ' a l t r a pa r t e m i 
r ip romet to di po r l a anche agli esper t i che 
s a r a n n o ascoltat i da l Comita to nel pros ieguo 
de l l ' i ndag ine . La d o m a n d a è ques ta : consi
dera to che la prass i segui ta co r re nel senso 
di ch iedere il p a r e r e di conformi tà p r i m a 
del la r ichies ta del finanziamento agli ist i tuti 
banca r i , le r i su l ta , professor Novacco, che vi 
s iano stati dei casi - a pa r t e n a t u r a l m e n t e 
quel l i del tu t to m a r g i n a l i - in cui , o t tenuto il 
p a r e r e di conformi tà , n o n si s ia poi o t tenuto 
il finanziamento ? 

DELFINO. Ella , professor Novacco, ci h a 
det to che il p i ano naz iona le del la ch imica le 
s e m b r a congruo per il per iodo che va fino al 
1975, ed o t t imis ta pe r il pe r iodo successivo. 
Vorre i , se possibi le , avere del le spiegazioni 
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circa ques ta sua affermazione, sopra t tu t to per 
sapere in che cosa, p r ec i s amen te , pecca di ot
t imismo il p i ano in ques t ione . 

In secondo luogo, des idero sapere se ella 
h a la possibi l i tà di forn i re al Comita to dei dati 
c i rca l 'occupazione d e t e r m i n a t a nel Mezzo
g iorno da l l ' i ndus t r i a c h i m i c a fino al m o m e n t o 
a t tua le e quel la p reved ib i l e pe r le autoriz
zazioni già concesse o c o m u n q u e in fase di 
concessione, in re laz ione al p i ano chimico. 
Vorre i cioè sapere i riflessi che tale p iano 
h a avuto ed avrà , in t e r m i n i d i occupazione 
(a pa r t e le inevi tabi l i « gonf ia ture » nel le ci
fre dei proget t i ) . 

P R E S I D E N T E . N e s s u n a l t ro dei colleghi 
h a chiesto di i n t e rven i re . P r i m a di da re la 
pa ro la al professor Novacco pe r le r isposte , 
vorre i r ivolgergl i a m i a vol ta u n a d o m a n d a . 

Mi s e m b r a che, ne l la definizione del pia
no chimico , in par t i co la re pe r q u a n t o r iguar 
d a le possibi l i tà di sv i luppo del Mezzo
giorno, sia del tu t to c a r en t e - anche se ciò 
è, in qua lche modo , comprens ib i l e - la con
s iderazione dei possibi l i riflessi che il p i ano 
stesso può avere su tu t ta u n a ser ie di a l t r i 
settori indus t r ia l i . Non m i r iferisco tan to ai 
set tori che u t i l izzano i p rodot t i ch imic i , sia 
d i base che di ch imica secondar ia , q u a n t o 
sopra t tu t to a quei set tori che c u r a n o la costru
zione degli impian t i . Non è possibi le , in so
s tanza , definire u n p r o g r a m m a di sv i luppo 
del set tore ch imico che p u n t i a n c h e allo svi
luppo delle indus t r i e d i cos t ruz ione di im
p ian t i , al fine di rea l izzare , poss ib i lmen te in 
loco, u n effetto di d i la taz ione del lo sv i luppo in 
assenza del qua le i mass icc i inves t iment i nel 
Mezzogiorno finirebbero pe r non p r o d u r r e 
effetti positivi v e r a m e n t e sensibi l i ? 

Do ora la pa ro la al professor Novacco, 
pe rché possa r i spondere ai va r i quesi t i che gli 
a b b i a m o posto. 

« 

NOVACCO, Presidente dello IASM. L 'ono
revole Bas imi h a posto u n a d o m a n d a mol to 
specifica. Egli si è chiesto se, al m o m e n t o del la 
decisione in o rd ine al cen t ro pe r la p rodu
zione di fibre tessili ne l la S a r d e g n a cent ra le , 
sia stato va lu ta to il fatto che dovessero inevita
b i lmente ch iudere t a l u n i s t ab i l imen t i p rodut 
tori d i fibre esistenti in a l t r e pa r t i del paese. 
Appl icando ana log icamente quel rag iona
mento , l 'onorevole Basl in i h a ci tato u n esem
pio diverso - che tu t tav ia r i g u a r d a diret ta
men te uno dei g r u p p i di cui ci occup iamo, cioè 
la « Montedison » - re la t ivo al r appo r to nel 
settore de l l ' a l l umin io , t r a i m p i a n t i del la 

« Sava » e iniziat iva del l '» E u r o a l l u m i n a », e, 
agg iungo io, nuova iniziativa s ic i l iana nel lo 
stesso set tore. 

La m i a r isposta pot rebbe essere, al l imi te , 
una r isposta teorica: se si crede nel fatto che, 
in u n da to m o m e n t o , l ' i ndus t r i a h a necessi tà 
di a s s u m e r e de te rmina te d imens ion i d i im
piant i , che s iano quelle che la tecnica e la 
concorrenza in ternaz ionale r ichiedono, a l lora 
è evidente che la prospet t iva di sost i tuzione 
di imp ian t i so t tod imens iona t i con i m p i a n t i a 
d imens ione concorrenzia le su scala in te rna
zionale è u n a prospet t iva che è necessar io 
accet tare. 

Mi r endo conto che si t ra t ta di u n discorso 
complesso e g rave , specie per le sue impl ica
zioni sociali . È lo stesso discorso pe r il qua le , 
ad u n cer to m o m e n t o , venne proposto di non 
da re incentivi nel Mezzogiorno ad iniziat ive 
nei cosiddett i «settori sa tur i ». Contro u n a si
mile impos taz ione mi sono a suo t e m p o r ibel
lato, sos tenendo che, se oper iamo in u n siste
m a concorrenzia le quale è quello che carat 
ter izza il nos t ro paese, il concetto di « set tore 
sa tu ro » è u n a s su rdo economico. Infa t t i , a n c h e 
se si verif icano in u n settore eccessi di capa
cità p rodu t t iva , a n d r e b b e anzi tut to va lu ta to 
se ciò non d i p e n d a dal fatto che esis tono im
pianti m a r g i n a l i , che magar i vengono tenut i 
in vi ta p rop r io per giustificare l 'opposiz ione a 
nuove e p iù concorrenzial i p roduz ion i . In 
ogni caso, non m i pa re ci si possa oppo r r e 
al la nasc i ta di iniziat ive tecnologicamente p iù 
avanza te ed economicamente più va l ide , non 
mi pare ci si possa cioè p ropor re di non crea
re nuovi impian t i soltanto in base a l la con
s iderazione che a l t r i imp ian t i - m a g a r i obso
leti, o c o m u n q u e meno efficienti - d o v r a n n o 
inevi tab i lmente essere smante l la t i . Cer to il 
p rob lema è del icat iss imo, ed in qua lche m o d o 
apre il discorso sui « punt i di crisi », anche se 
in molt i casi, essi non si mani fes tano per il 
fatto che sorge u n a nuova iniziat iva dire t ta
men te concor ren te . 

Il fatto è che la nostra s t ru t tu ra indu
str iale è vecchia e l a rgamente obsoleta, ed in 
tale s i tuazione è inevitabi le che nuove rea l tà 
vengano alla luce, siano esse nuovi imp ian t i 
concorrent i , o cor ren t i di impor taz ioni con cui 
fare i conti; in qua lche settore - e con rife
r imen to a qua lche p u n t o di c r i s i - è poss ibi le 
ind iv iduare con precis ione il nomina t ivo , pe r 
così ch i amar lo , del killer, cioè de l l ' in iz ia t iva 
che provoca la mor t e , c o m u n q u e inevi tabi le , 
di u n ' a l t r a iniziat iva; in al tr i casi ciò non è 
possibile, o il processo di e l iminaz ione si 
svolge p iù l en tamente , senza t r aumi politica
men te evident i . 
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LA M A L F A GIORGIO. L ' u n i c a perp less i t à , 
in mer i to al suo discorso, sta ne l fatto c h e 
- tanto per fare u n e sempio - p r e v e d o che lo 
s tab i l imento di Ot tana o p e r e r à in ne t ta per
di ta . Voglio d i r e che se le n u o v e r ea l t à eco
nomiche sono rea l tà ser ie , tu t to va bene ; m a 
se non lo sono, u n a p a r t e de l le in iz ia t ive col
locate nel Mezzogiorno c o m p o r t e r à del le per 
di te r i levant i che v e r r a n n o poi r e g o l a r m e n t e 
nascoste a t t raverso i fondi d i do taz ione . In so
s tanza , m i d o m a n d o : in che m o d o poss i amo 
noi cont ro l la re la q u a l i t à del le in iz ia t ive in
t r ap re se ? Avevo già pos to in p r ecedenza que
sto quesi to. 

ANDERLINI . A ques to p u n t o , b i sogna d i r e 
che sono stat i commess i t an t i e r ro r i che se 
avess imo lasciato l ibe re le forze del m e r c a t o 
a v r e m m o o t tenu to r i su l ta t i mig l io r i ! 

NOVAGGO, Presidente dello IASM. A 
presc indere da i per icol i d e n u n c i a t i , su cui 
non spet ta a m e p r o n u n c i a r m i , non c 'è d u b 
bio che , se ci m u o v i a m o n e l l ' a m b i t o di u n 
de t e rmina to s i s tema, in u n m e r c a t o aper to , 
b isogna a m m e t t e r e ed acce t t a re che si c re ino 
dei « p u n t i di c r i s i » , che devono essere af
frontat i nel m o m e n t o in cui d i v e n t a n o social
m e n t e ed economicamen te r i l evan t i , senza 
tu t tavia , con questo e p e r ques to , s t ravolgere 
le scelte fondamenta l i de l la p r o g r a m m a z i o n e 
nazionale , qua l i que l le che r i s e rvano al solo 
Mezzogiorno u n a pol i t ica di incent iv i . 

Sul secondo ques i to de l l ' onorevo le Basl in i 
non sono in g r a d o d i d a r e u n a r i spos ta : non 
m i r i su l ta infatt i che ne l se t to re degl i a ro
mat ic i si s ia c rea ta u n a s i tuaz ione di car
tello; anz i , in d iverse r i p r e se , è s t a ta l amen
tata u n a poli t ica di accesa concor renza sui 
prezzi . 

Circa l ' i m p o r t a n z a f o n d a m e n t a l e del set
tore de l la r icerca, m i t rovo sos t anz i a lmen te 
d ' accordo con q u a n t o h a r i l eva to l 'onorevole 
C o m p a g n a , e r i t engo a l t res ì i nd i spensab i 
le che i centr i di r i ce rca a p p l i c a t a ven
gano creat i ne l le zone in cui ci si p r o p o n e di 
local izzare le i ndus t r i e u t i l i zza t r ic i . Bisogna 
t ene r p resen te che in ques to a m b i t o nascono 
p rob l e m i di co l legamento con a l t r i set tori e 
con a l t re at t ivi tà, e p e r t a n t o si pa lesa neces
sa r io or ien ta re le scelte in m o d o da r ispet
t a re le d iverse es igenze . 

A questo p ropos i to r i t e n g o c h e le prospet 
t ive del la i ndus t r i a c h i m i c a s e c o n d a r i a n o n i 
s iano legate solo ad u n a n u o v a d o m a n d a , 
m a anche ad u n a d o m a n d a che g ià esiste, 
c o m e è d imos t ra to dal fatto che noi impor- \ 

t i amo da l l ' e s te ro u n a g r a n d e e crescente 
quan t i t à di p rodot t i . La difficoltà e l 'ostacolo 
fondamenta le ad u n p iù r i levante sv i luppo 

ì della ch imica secondar ia s e m b r a q u i n d i po
tersi far r i sa l i re a l la m a n c a n z a di efficaci 
s t r u t t u r e di r icerca , piut tosto che a ca renze 
dal lato del la d o m a n d a . 

L 'onorevole C o m p a g n a h a fatto poi cenno 
ai p ro b l emi che nascono da l la crisi in at to e 
agli effetti che essa provoca al n o r d e al s u d . 
Il g iudiz io che posso e sp r imere a titolo per 
sonale è che i p u n t i di crisi fino ad ora 
evidenziat i d a u n g r a n d e g r u p p o indus t r i a l e 
sono solo u n a p a r t e di quel l i che con t inue
r a n n o a man i fes t a r s i nel paese; tu t t i i set tori 
t r ad iz iona l i sono p u n t i di cr is i , e p u n t i d i 
crisi h a n n o tu t t i i g r u p p i indus t r ia l i i ta l ian i . 

Vi è u n a ser ie di s i tuazioni cr i t iche che 
t ende ranno a mani fes ta r s i , e di fronte al le 
qual i non poss i amo d a r e u n a r isposta che sia 
legata solo a l la « r ag ione sociale », o al peso 
economico o poli t ico del g r u p p o nel cui a m 
bito si verif icano. L a r isposta deve essere r i 
por ta ta a l le pol i t iche di set tore. 

Il p r o g r a m m a naz iona le p revedeva di rea
l izzarsi a t t raverso p ian i p romoziona l i r i gua r 
dan t i s ia lo sv i luppo di settori nuovi che la 
r i s t ru t tu raz ione dei settori t rad iz ional i in cr i 
s i : m a l 'un ico d o c u m e n t o che finora è s tato 
va ra to è quel lo - pa rz ia le - su l la ch imica di 
base . D ' a l t r a pa r t e , anche ne l la legge n. 853 
per il Mezzogiorno, e nei conseguent i decret i 
di appl icaz ione , si fa esplicito r i fe r imento a 
specifici p ian i p romoziona l i da d e t e r m i n a r s i 
a c u r a del « Cipe », pe r l ' o r i en tamento de l la 
pol i t ica di indus t r i a l i zzaz ione mer id iona le . Il 
p r o b l e m a del le s i tuaz ioni di cr is i va p e r t a n t o 
affrontato n e l l ' a m b i t o di u n p iù a m p i o di
scorso e q u a d r o di r i fe r imento . 

Sono d ' accordo con l 'onorevole C o m p a g n a 
circa il pe r iodo che le i ndus t r i e « sos t i tu t ive » 
che si ch iede v e n g a n o avvia te al n o r d pos
sono cos t i tu i re pe r quel le che av rebbe ro do
vuto essere in iz ia t ive « agg iun t ive » nel sud . 
In occasioni recent i ho avuto già modo d i v a r 
iare del « r icat to » che si opera nei confronti 
del Governo e dei s indaca t i , che sono costret t i 
a d i fendere c o m u n q u e le posizioni di occupa
zione, q u a n d o ques t i p rob lemi vengono sol
levati in t e r m i n i par t icolar is t ic i - te r r i tor ia l i 
o a d d i r i t t u r a az iendal i - laddove essi v a n n o 
affrontati in base ad u n a vis ione p iù gene
ra le : ed è i m p o r t a n t e che la discussione si 
a l l a rgh i a lmeno ad u n ambi to set toriale, ne l la 
logica del « p r o g r a m m a nazionale » e del le 
sue genera l i opzioni mer id iona l i s te . S u tal i 
p ro b l emi la posiz ione dei s indacat i è pa r t i 
co l a rmen te del ica ta e difficile, m a le loro scel-
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te ed i loro compor t amen t i pra t ic i a v r a n n o 
impl icaz ioni assai r i levant i su scala naz iona le . 

U n a r isposta ana loga m i pa re possa dars i 
a n c h e a l l 'onorevole Di Vagno. L ' o r i e n t a m e n t o 
del l '« Eni », che h a proposto il d i ro t t amen to 
verso l ' I ta l ia centra le di u n a par te dei pro
g r a m m i indus t r ia l i p r eceden temen te definiti 
pe r l ' I ta l ia mer id iona le , e che sollecita a tal 
fine il r i f inanziamento e l 'u t i l izzazione del la 
legge n. 614 - che p u r e p revede facili tazioni 
m ino r i di que l le pred ispos te pe r il sud - fini
sce per cost i tuire u n a dis torsione del q u a d r o 
genera le de l la poli t ica degl i incent ivi fino ad 
oggi operante . 

DI VAGNO. Con l ' appl icaz ione del le leggi 
n . 623 e n. 614 il Mezzogiorno sa rebbe sca
valcato. 

NOVACCO, Presidente dello IASM. Que
sto m i p a r e indubb io , e q u i n d i le p reoc
cupaz ion i pe r la crisi c o n g i u n t u r a l e in a t to 
ne l nord , r ispet to a l l a logica di u n a po
l i t ica pe r il mer id ione , i m p o n g o n o u n a 
cons ideraz ione globale dei r appor t i t ra inter
vent i cong iun tu ra l i e in tervent i s t ru t tu ra l i , 
che n o n p u ò essere fatta che al la luce del 
« p r o g r a m m a nazionale ». È in questo senso 
che avevo affrontato il p r o b l e m a nel citato 
ar t icolo su 24 Ore, m e n t r e non è s tato chiesto 
al lo IASM di p ropo r r e soluzioni pe r i p ro
b l e m i del g r u p p o « Monted ison », sui qua l i 
non r i tengo qu ind i d i po te rmi p r o n u n c i a r e . 

Con l 'onorevole D 'A lema sono d ' accordo 
c i rca l 'affermazione che è m a n c a t a in gene
ra le , nel nost ro paese, u n a s t ra tegia indu
s t r ia le , e che , con r i fe r imento al set tore chi
mico , non poche difficoltà s iano a ciò impu
tabi l i . M a non sono d 'accordo che , pe r m u 
ta re s t ra tegia ch imica , sia necessar io pro
m u o v e r e e d e t e r m i n a r e u n nuovo t ipo di do
m a n d a : come h o già r i levato , en t i tà e qua
l i tà del le impor taz ion i d imos t r ano che esiste 
ne l paese u n a cospicua d o m a n d a che* non è 
soddisfa t ta d a p roduz ion i naz ional i . Certo, 
a t t raverso gli oppo r tun i col legament i con 
l ' agr ico l tura , la sani tà , l 'edil izia, eccetera, è 
poss ibi le a m p l i a r e e diversif icare il me rca to 
potenzia le delle indus t r i e a val le del la ch imi 
ca p r i m a r i a : non è pe rò necessar io a t t endere 
il mani fes ta r s i d i u n a « nuova » d o m a n d a per 
p r o m u o v e r e lo sv i luppo del la ch imica secon
d a r i a . 

Non condivido inol t re i d u b b i de l l 'onore
vole D 'A lema in o rd ine a l l ' oppor tun i t à di por
ta re innanz i in I tal ia , negli ann i '70, lo sv i lup
po del l ' e t i lene , in re lazione agli sv i lupp i che 
possano verificarsi in questo set tore nei paesi 

del terzo mondo . Vi è certo la prospe t t iva -
qua le che sia il g iudiz io d a da r s i sul la oppor
tun i tà e p robab i l i t à che paesi a basso r edd i to 
si or ient ino allo sv i luppo dei set tori che ven
gono giudica t i ad in tens i tà di capi ta le ele
vata anche per u n paese qua le il nos t ro - vi ò 
certo la prospet t iva , dicevo, che in u n non lon
tano fu turo nei paesi in v ia di sv i luppo si possa 
iniziare la p roduz ione del l ' e t i lene e di a lcuni 
dei relat ivi der ivat i , m a dub i to che ciò possa 
verificarsi su u n a scala significativa in u n a 
prospet t iva di med io t e rmine , al la luce del
l ' esper ienza dello sv i luppo di que i paesi . Sem
mai sa rebbe oppo r tuno che il p r o b l e m a venis
se collegato a quel lo p i ù genera le del la « inter
nazional izzazione », ossia del la par tec ipazione 
di g r u p p i in te rnaz iona l i , allo sv i luppo del le 
nostre indus t r i e ch imiche . È u n p rob lema 
che non r i g u a r d a solo i g r u p p i indus t r ia l i dei 
paesi p iù avanzat i , m a p u ò r i g u a r d a r e par
tecipazioni che possono a t tua r s i a t t raverso 
accordi pe r il r i fo rn imen to di m a t e r i e p r i m e : 
qu ind i in ternazional izzaz ione sia nei settori a 
valle del la ch imica di base , sia in quel l i della 
ch imica di base , e a mon te di essa. 

Ho già messo in ev idenza il pericolo di 
r i p r o d u r r e , nei settori de l la ch imica seconda
ria, i processi di ver t ica l izzazione, e quindi 
di au ta rch ia dei g r u p p i ; però m i s e m b r a an
che di aver indicato la prospet t iva dì realiz
zare « centr i di ch imica secondar ia », che 
forni rebbero l 'occasione - in par t ico lare nel
l 'area in terconnessa s ic i l iana - per. r endere 
possibile la p resenza di u n a mol tepl ic i tà di 
operator i . 

Le cifre contenute nel « p iano chimico » 
evidenziano la s i tuaz ione esis tente in altri 
paesi , con u n a a m p i a g a m m a di col legament i 
t ra imprese che h a n n o ut i l izzo un i t a r io infe
r iore al le indicate 100.000 tonnel la te di eti
lene (mi riferisco ai co l legament i t r ami te eti-
lenodotti real izzati nel la G e r m a n i a occiden
tale e al t r i paesi civini , come Belgio ed Olan
da , ad esempio) . L ' a r ea ch imica in tegrata 
de l la Sicil ia, in cui i p rodu t to r i d i etilene, 
sa rebbero , in ipotesi, tu t t i i g r u p p i nazional
men te già operant i , po t r ebbe perc iò cost i tuire 
l 'occasione di localizzazione di u n a potenzial
men te assai p iù vas ta g a m m a di imprese uti
l izzatrici , non esc ludendo di poter cointeres
sare al t r i imprend i to r i , c r e a n d o così u n a situa
zione concor renz ia lmente aper ta , in cu i i prez
zi non s iano de te rmina t i in r eg ime monopol i 
stico. 

P e r q u a n t o r i g u a r d a la poli t ica degli in
centivi , devo di re che essa si è venu ta g radua l 
men te prec i sando e finalizzando. Come ho 
r icordato a l l ' in iz io del la m i a esposizione. 



SEDUTA DI GIOVEDÌ 14 SETTEMBRE 1972 5 7 

essa è s ta ta de l i be r a t amen te o r ien ta ta , s in 
da l l ' in iz io degl i a n n i '60, a favor i re il se t tore 
de l la ch imica p r i m a r i a : difat t i , ques to fu u n o 
dei settori cons idera t i p r io r i t a r i nel le scelte 
del p r i m o « p i ano di coo rd inamen to ». Se poi 
i r i su l ta t i si sono r ive la t i coerent i a que l le 
p r i m e scelte, non poss iamo l amen ta rc i . 

Oggi le scelte sono d iverse , ed il « Gipe » h a 
e m a n a t o del le d i re t t ive che , a n c h e in sede di 
app l i caz ione de l le nuove leggi pe r il s u d , 
sono i sp i ra te a c r i te r i d ivers i d a que l l i adot
tat i in passa to . Essendo m u t a t a la finalizza 
z ione del la pol i t ica degl i incent ivi , s a r à possi
b i le a n d a r e ol t re ne l la d i rez ione de l la sele
zione del le iniziat ive p iù oppo r tune , e ciò 
a n c h e graz ie ad u n rafforzamento degl i or
g a n i del la «con t r a t t a z ione p r o g r a m m a t a » . 
T a l e raf forzamento, tu t tavia , non po t r à avve
n i r e solo t r a m i t e l ' i m p r e s a pubb l i ca , che è 
p a r t e in causa di ta le « cont ra t taz ione », e che , 
a n c h e se « p u b b l i c a », resta e deve r e s t a re so
p ra t tu t t o « i m p r e s a ». Insisto perc iò , a p re 
sc indere da ogni g iudiz io in torno al la « vo
lon tà pol i t ica », su l la necessi tà di co r reggere 
la s i tuaz ione di infer ior i tà dei pubb l i c i po te r i , 
d e t e r m i n a t a d a u n a insufficiente capac i tà d i 
con t ra t t az ione a livello tecnico, pe r con t r ap 
p o r r e scelte a scelte, s t ra tegia a s t ra tegia . 

L 'onorevole M a m m ì h a chiesto se la poli t i
ca degl i incent iv i si è t r a s fo rma ta di fatto in 
u n a poli t ica di suss id i . Credo che gli incent iv i 
erogat i s iano stat i in genera le a p p e n a suffi
c ient i a c o m p e n s a r e il complesso del le diseco
n o m i e esis tent i nel sud : cer to , in a l cun i casi 
essi h a n n o avu to u n ruolo d e t e r m i n a n t e . Non 
b isogna pe rò m a i d imen t i ca r e i fondamenta l i 
squ i l i b r i - t r a s u d e n o r d , e t ra Mezzogiorno 
e resto d ' E u r o p a - che la poli t ica degli incen
tivi , d i pe r sé sola, non è certo in g r a d o 
di cor reggere e r i so lvere . 

P a s s a n d o a l l ' a l t r a d o m a n d a , sono senz 'a l 
t ro n u m e r o s i i casi di p a r e r i di conformi tà 
cui non h a fatto segui to la concre ta realiz
zazione del le in iz ia t ive au tor izza te : non sono 
pe rò in g r a d o di affermare se ciò sia d ipeso 
da l d in iego del credi to . C o m u n q u e non si 
p u ò esc ludere che ciò s ia dipeso in d ivers i casi 
da l sopravven to di a l t r i e lement i di r e m o r a , 
a l l ' a t to del passaggio a l l ' a t tuaz ione del le ini
z ia t ive . 

R i spondendo a l l 'onorevole Delfino d i rò che 
le previs ioni d i p roduz ione di e t i lene con tenu te 
nel «piano ch imico » appa iono , sul p iù l ungo 
per iodo , magg io r i del le s t ime cui è p e r v e n u t o 
l ' I s t i tu to d a m e p res iedu to in base al le r icer
che già r i co rda te : si t r a t t a di differenze del
l ' o rd ine del 10-15 per cento, ed u n m a r g i n e 
di tale ent i tà è forse n o r m a l e in u n a prev is ione 

a 10 ann i , tan to p iù che ne l la seconda par te 
del p iano stesso è affermata la oppo r tun i t à di 
non d e t e r m i n a r e del le scadenze tempora l i 
fisse in o rd ine al r a g g i u n g i m e n t o del le quan
tità previste. 

Non sono invece in condiz ione di r ispon
dere in m a n i e r a comple ta a l la seconda d o m a n 
da , in q u a n t o non d i spongo , in ques to mo
men to , del le indicaz ioni e dei da t i necessar i in 
ma te r i a di occupazione. 

Pe r quan to r i g u a r d a infine la d o m a n d a ri
vol tami da l l ' onorevole Peggio , e concernente 
i rappor t i t ra « p iano ch imico » e a l t r i set tori , 
r i spondo af fermando che non posso non es
sere d 'accordo che esista u n a in te raz ione evi
dente , sia da l la to de l la d o m a n d a che dal 
lato dell 'offerta. 

Ogni p r o g r a m m a q u a n t i t a t i v a m e n t e rile
van te met te in moto u n a se r ie n u m e r o s a di 
a l t r i settori . L ' e sempio p iù ev iden te e t radi 
z iona lmente ci tato è il set tore edi l izio, m a non 
vi è dubb io che , mutatis mutandis, effetti si
gnificativi di a t t ivazione su a l t r i settori indu
s t r ia l i , qua l i quel lo de l la meccanica , così 
come sui servizi di proget taz ione , montagg io 
e manu tenz ione , possono essere de te rmina t i 
da u n complesso di inves t iment i avent i le di
mens ion i indicate dal « p i a n o ch imico ». E lo 
stesso « p iano ch imico » ci ta tali effetti t ra 
quel l i che giustif icano la messa in moto e la 
tempis t ica delle real izzazioni previs te . 

Non è però facile che ques te connessioni 
provochino s e m p r e in concre to effetti signifi
cativi , per la d ispers ione te r r i to r ia le e la di
luizione t empora le de l la d o m a n d a ; la concen
t raz ione di l a rga pa r t e dei p r o g r a m m i futuri 
del la ch imica ne l l ' a r ea s ic i l iana po t rebbe tut
tavia favorire connessioni che , da u n pun to 
di vis ta teorico, sono ce r t amen te possibi l i , e 
che , da u n p u n t o di vis ta tecnico-economico, 
sono a l t amente ausp icab i l i . 

In conclusione, m i p a r e di dover confer
m a r e che l 'u l te r iore sv i luppo del la indus t r i a 

i ch imica di base nel Mezzogiorno, nel lo stesso 
set tore del l ' e t i lene , a p p a r e in la rga m i s u r a 
giustificato. Aggiungo tu t tav ia che oggi si pre
sen ta il p r o b l e m a del come ga ran t i r s i da u n 
probab i le per icolo: che cioè le re i terate di
ch ia raz ion i da pa r t e di tut t i i g r u p p i interes
sati in torno al peso magg io re d a assegnare ai 
set tori del la ch imica der iva ta , del la ch imica 
fine e della p a r a c h i m i c a finiscano col d iveni re 
o discorsi s t r e t t amente az iendal i , o d ichiara
zioni sempl icemente in tenzional i , per le mol te 
difficoltà che si v a n n o incon t r ando : da quel
le, già r icorda te , connesse a l la debolezza 
de l la r icerca scientifica e tecnologica nazio
na le , a quel le de r ivan t i da l fatto che molti 
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dei prodot t i più sofisticati si muovono , in di
mens ion i quan t i t a t i vamen te esigue, su merca t i 
mol to a m p i . 

Pe r tut te queste cons ideraz ioni , credo che 
i g r and i g rupp i che in tendono ope ra r e nel set
tore del la ch imica d i base dovrebbero essere 
ch iamat i a r endere noti p r o g r a m m i ed orien
tament i che r i g u a r d i n o c o n t e m p o r a n e a m e n t e 
la ch imica di base e quel la secondar ia , in 
modo che l ' emiss ione dei pa re r i di confor
mi tà , e qu ind i l ' e rogazione degl i incent ivi , 
possa essere subo rd ina t a da pa r t e dei pubbl ic i 
poteri ad u n a conoscenza un i t a r i a e ad u n a 
va lu taz ione globale del le diverse esigenze in 
tut to ques to g r a n d e set tore del la ch imica , 
consentendone gli oppo r tun i con tempera 
ment i , ed u n coord inamento- ex-ante nel l 'ot
tica de l l ' in teresse naz iona le . 

P R E S I D E N T E . Ringraz io , anche a n o m e 
del Gomitato, il professor Novacco per le spie
gazioni forniteci e p e r il prezioso con t r ibu to 
che h a por ta to alla nos t ra indag ine . 

L a s e d u t a , s o s p e s a a l l e 12,10, è r i p r e s a 
a l l e 12,15. 

P R E S I D E N T E . Ha ora la pa ro l a il pro-
-fessor Si ro L o m b a r d i n i , che r i n g r a z i a m o di 
essere in te rvenuto . 

LOMBARDINI , Membro del comitato tec
nico scientifico per la programmazione econo
mica. Onorevole P res iden te , onorevoli s igno
r i : la m i a re lazione riflette - n o n può non 
farlo - il m io interesse pe r i p rob l emi sociali 
ed economici del nos t ro paese , i r i su l ta t i di 
a lcune r icerche che h o svolto e che ho in corso 
sul le fasi del lo sv i luppo de l l ' economia italia
na e, in par t ico lare , sui p rob lemi indus t r i a l i , 
e le mie esper ienze in t ema di p r o g r a m m a 
zione regionale e naz iona le . 

La nos t ra i ndus t r i a ch imica sta, in ver i tà , 
spe r imen tando a lcune difficoltà che sono co
m u n i al le indus t r i e ch imiche di a l t r i paesi . 
P u r t r o p p o i p rob l emi de l la nos t r a i ndus t r i a 
sono aggrava t i da l fatto che ad essi si s o m m a 
no a l t r i p rob lemi d e l l ' i n d u s t r i a in genere e 
delle regioni so t tosv i luppate . La loro soluzione 
d iventa p a r t i c o l a r m e n t e a r d u a in ques ta nuova 
fase di sv i luppo de l l ' economia i ta l iana in cui 
il meccan i smo spontaneo non è p iù in g rado 
di ass icura re u n adegua to sv i luppo del la pro
dut t iv i tà , ed in cui si pongono ser i p rob lemi 
per la prospet t iva del la d o m a n d a non solo nel 
breve, m a anche nel lungo per iodo. 

Negli ann i '50 e '60 l ' i ndus t r i a ch imica si 
è sv i luppa ta nei paesi indus t r ia l izza t i a sag- | 

gi pa r t i co la rmente sostenuti , del 9 per cento 
(valore aggiunto) , contro il 6 per cento del
l ' i ndus t r i a man i f a t t u r i e r a in genere . Pa r t i 
colari settori , come quel lo pe t ro lch imico , 
h a n n o regis t ra to saggi di a u m e n t o ben supe
riori e che in qua lche caso h a n n o supe ra to 
il 20 per cento. 

Nella seconda me tà degli « ann i sessanta » 
si è manifes ta ta u n a cer ta decelerazione nel 
saggio di crescita che h a avuto effetti pa r t i 
co la rmente notevoli sul saggio di profit tabi
lità delle imprese a causa de l l ' en t i tà notevole 
degli oneri fissi (si calcola che u n a r iduz ione 
di 5 p u n t i nel saggio di espans ione del fat
tu ra to comport i u n a r iduz ione di 8 p u n t i nel 
saggio di profitto). 

Quali sono i fattori che sp iegano il forte 
sv i luppo degli « ann i c i n q u a n t a », e pe r qual i 
ragioni questo sv i luppo si è a r ena to ? È u n a 
d o m a n d a che d o b b i a m o porci . T r e sono i p r in 
cipali fattori de l la cresci ta spet tacolare del la 
indus t r ia ch imica : a) le innovazioni tecno
logiche sia quel le r i gua rdan t i gli impian t i 
(specie per la ch imica di base) sia quel le con
sistenti sul lancio di nuovi prodot t i (le impre 
se con il più alto saggio di cresci ta e di profitto 
sono quel le che h a n n o avuto la pe rcen tua le 
p iù elevata di nuovi prodot t i ) ; b) lo sv i luppo 
della d o m a n d a : in par t ico la re la d i n a m i c a di 
a lcuni consumi p r iva t i che h a favorito molt i 
settori della ch imica ; c) la concor renza oligo
polistica che si è mani fes ta ta tan to a livello 
dei prodott i q u a n t o a livello dei processi pro
dut t ivi . Il successo di nuovi prodot t i h a sol
lecitato la r icerca e il lancio di prodot t i s imi
lar i . L ' in t roduz ione di imp ian t i a d imen
sioni s empre magg io r i h a poi consent i to forti 
r iduzioni di costo, spesso invero soprava lu
tale per le in teressate sollecitazioni dei pro
dut tor i degli imp ian t i . 

Pe r real izzare ques te r iduz ion i di costo 
occorreva espandere i merca t i . Osserva J o h n 
Trafford sul Financial Time del 27 m a r z o 
1972 {Time for sleady nerves) « t roppo spesso 
a lcuni g rupp i ch imic i h a n n o r i t enu to di ven
dere le p ropr ie p roduz ion i pe r me tà sul mer 
cato in terno (il che può ben essere possibile) 
e per l ' a l t ra me tà su quel lo es tero del qua l e 
avevano solo vaghe informazioni ». 

La pr inc ipa le conseguenza del la lotta oli
gopolistica è s tata la formazione di diffuse 
capaci tà inut i l izzate, che h a n n o inciso sul la 
d inamica dei prezzi p rop r io in u n m o m e n t o 
in cui , pe r i processi inflazionistici in corso, 
si verificava u n notevole a u m e n t o dei costi 
(non solo del la m a n o d o p e r a , m a anche degli 
impiant i ) . 
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Alcuni a n d a m e n t i cong iun tu ra l i h a n n o ag
g rava to ques te conseguenze : il ciclo dei p ro 
dott i e la messa in opera dei nuovi imp ian t i , 
p roget ta t i negl i ann i p receden t i , mes sa in ope
ra che avven iva p r o p r i o q u a n d o si mani fes ta 
vano le p r i m e sensibi l i decelerazioni ne l la 
d i n a m i c a de l la d o m a n d a (delle fibre sinte
t iche ad esempio) . 

Il r a l l e n t a m e n t o de l l ' e spans ione de l l ' in 
dus t r i a ch imica che si è" verificato negl i « ann i 
sessanta » non è s tato sol tanto la conseguenza 
del la lotta ol igopolis t ica. Anche le non br i l 
lant i capac i tà d i p rev is ione , d imos t r a t e da 
a lcuni g r a n d i compless i d i var i paes i , e la 
r idot ta p rodu t t i v i t à del le innovazioni nei pro
dott i e dei nuov i i m p i a n t i a crescente d i m e n 
sione, h a n n o c o n t r i b u i t o a c rea re l ' a t tua le 
s i tuazione. Su l r i l ievo che essa po t rà a s s u m e r e 
nel la de t e rminaz ione del le tendenze di lungo 
per iodo è a n c o r a p res to per p r o n u n c i a r s i . 
Come d i rò megl io p iù avan t i , c redo che per il 
nos t ro paese u n notevole con t r ibu to al r in
novars i e al po tenz ia r s i del le prospet t ive del
l ' i ndus t r i a c h i m i c a possa ven i r e dal le r i fo rme. 

Diverse p ropos te sono state fatte a livello 
m ond ia l e pe r b loccare le t endenze recessive: 
d a que l la d i u n a bo r sa pe r i prodot t i ch imic i , 
a que l la ven t i l a ta d a a l t r i di u n o r g a n i s m o 
m ond ia l e g rad i to a l l ' E C E , che coordini i nuovi 
inves t iment i p u n t a n d o sul r i equ i l ib r io t ra 
capaci tà p r o d u t t i v a e d o m a n d a . 

In ver i tà , n e l l ' u l t i m o semes t re la r ip resa 
de l la i n d u s t r i a c h i m i c a a p p a r e soddisfacente . 
Da l l ' u l t imo n u m e r o de l l ' Economist a p p r e n d o 
che la « D u p o n t » h a a u m e n t a t o i suoi profitti 
del 27 pe r cento, la « Bayer » del 16 per cento; 
anche per 1'« lei » i profitti pe r il p r i m o seme
s t re sono supe r io r i a quel l i r i ferentis i allo 
stesso per iodo d e l l ' a n n o scorso. 

Questi r i su l ta t i sono slati consegui t i so
p ra t tu t t o g raz ie a l le s t ra teg ie adot ta te da al
cun i g r a n d i compless i . Un p r i m o m o m e n t o di 
ques ta n u o v a s t ra teg ia consis te in u n a p i ù in
tensa concen t raz ione vol ta sopra t tu t to a con
sol idare le p r o p r i e posizioni di me rca to . Non 
s ta rò a r i co rda re le p r inc ipa l i fusioni («Akro» , 
« Giba-Geigy »), l ' acqu is to di n u m e r o s e socie
tà da pa r t e de l la « B .A .S .F . », « Boxer » e 
« Moechst » e la r i s t r u t t u r a z i o n e d e l l ' i n d u s t r i a 
f rancese. È in te ressan te osservare che il raf
fo rzamento d e l ' i n d u s t r i a inglese e tedesca, h a 
pe rmesso u n a loro affermazione anche sul 
merca to amer i cano . 

Il secondo m o m e n t o di ques ta s t ra teg ia dei 
grossi compless i è cost i tui to d a u n magg io r 
sv i luppo di que l le a t t iv i tà pe r le qua l i si of
frono p iù va l ide prospe t t ive tecniche e di mer 
cato. Il terzo, da l l a c h i u s u r a degl i i m p i a n t i 

inat t ivi e il qua r to da cer te pol i t iche di prez
zo collusive che h a n n o r ecen t emen te pe rmesso 
di bloccare le conseguenze de l l a lot ta oligo
polistica cui poc 'anz i ho fatto cenno . Sopra t 
tutto nel settore dei colorant i si è avu to u n 
un i fo rme a u m e n t o dei prezzi di tu t t a E u r o p a 
par i a l l ' i i per cento. 

Il processo di r i s t r u t t u r az ione de l l ' i ndu 
s t r ia ch imica avviene in a l t r i paes i q u a n d o 
quel lo degli a l t r i set tori i ndus t r i a l i è stato 
por ta to a compimen to o quas i (processi siffatti 
si sono a m p i a m e n t e real izzat i in Svezia, in 
Olanda , e in Ingh i l t e r r a ) . Nel nos t ro paese , 
invece, il p r o b l e m a del p o t e n z i a m e n t o e del la 
r i s t ru t tu raz ione de l la ch imica s i a c c o m p a g n a a 
quel l i - assai più seri pe r gli effetti del l 'occu
pazione - che in teressano le a l t r e indus t r i e . 

Chiedo venia al Comita to se o ra m i al
lon tanerò un p o ' da l t e m a cen t r a l e di que
sta audiz ione per accennare ad a lcuni più 
general i p rob lemi che si pongono alla nos t ra 
indus t r ia . Ri tengo oppo r tuno farlo pe r va lu
ta re megl io i t e rmin i nuovi con cui si presen
tano a lcuni vecchi p ro b l emi pe r il nos t ro 
paese : quel lo del Mezzogiorno, in pa r t i co la re , 
che non può essere ignora to q u a n d o si di
scute degli obiett ivi e del le p rospe t t ive del la 
ch imica . 

In un recente convegno svoltosi ad Algeci-
ras , con la par tec ipaz ione di economis t i del
l 'ovest e del l 'es t , il professor L u n d b e r g , in
s igne economista svedese, h a sot tol ineato che 
il 60 per cento d e l l ' a u m e n t o de l la p rodu t t iv i t à 
indus t r i a le - pa r t i co l a rmen te notevole in 
quel paese in q u a n t o h a r a g g i u n t o e supe ra to 
in a lcuni anni il 7 pe r cento - è dovu to a cam
b iamen t i nel la composiz ione d e l l ' i n d u s t r i a e 
a l l ' e l iminaz ione delle imprese inefficienti (e 
non , q u i n d i , a vere innovazioni t ecn iche) . Na
tu r a lmen te questo processo s h u m p e t e r i a n o , 
che a pa re re dello stesso L u n d b e r g è s tato p iù 
di d is t ruz ione che di cos t ruzione, h a creato 
ser i p rob lemi di occupazione che in Svezia 
sono stati in m i s u r a soddisfacente r isolt i gra
zie anche ad u n mass iccio p r o g r a m m a di ri
qualif icazione. Si calcola infatti che il 2 pe r 
cento del la m a n o d o p e r a s ia in que l paese con
t i n u a m e n t e in via di r iqual i f icazione. 

Ciò che, c o m u n q u e , m i h a p i ù colpi to ne l la 
tavola ro tonda di Algec i ras è s ta ta la concorde 
affermazione degli economist i de i paesi del
l ' E u r o p a or ientale che anche nel le loro econo
mie il p rob lema del la r i s t ru t t u r az ione del le 
indus t r i e , del r innovo degl i i m p i a n t i , del l 'e l i 
minaz ione delle un i t à inefficienti a s s u m e o ra 
par t i co la re grav i tà ed u r g e n z a in vis ta del
l 'obiet t ivo di un p i ù cospicuo a u m e n t o de l la 
p rodut t iv i t à necessar io pe r conci l ia re il vec-
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chio obiet t ivo di u n a sostenuta accumulaz ione 
con quel lo di u n a più r a p i d a cresci ta dei con
s u m i : obiet t ivo questo che r ecen temen te è 
stato propos to in m o d o deciso. 

P e r il nos t ro paese u n p iù r ap ido saggio di 
a u m e n t o del la produt t iv i tà è necessar io sia pe r 
r isolvere il p rob l ema del sud che pe r l ' a t tua
zione del le r i forme. Solo se quest i r i sul ta t i 
s a r a n n o consegui t i in m i s u r a soddisfacente 
sa rà possibi le r isolvere il p r o b l e m a del la oc
cupaz ione . Vecchi e nuovi p rob l emi ci p iom
b a n o addosso t ra loro s t r e t t amen te collegati , 
tali da me t t e re a d u r a p rova la capac i tà di 
uomin i polit ici e di operator i economici : come 
d i rò megl io fra poco, solo u n a ser ia at t ivi tà 
d i p r o g r a m m a z i o n e è in g rado di r i solvere 
ques t i compless i p rob lemi , dai qua l i p u ò di
p e n d e r e non solo la sorte del la nos t ra econo
m i a m a a n c h e quel la del la nos t ra democraz ia 
e delle sue prospet t ive di conso l idamento e di 
sv i luppo . 

R i t o r n a n d o ora a l l ' i ndus t r i a ch imica ita
l iana è oppo r tuno r icordare che essa si carat 
terizza r ispet to a quel la dei paesi p iù avan
zali (che come si è detto non nav iga in b u o n e 
acque ) : 

1) pe r la p reva lenza de l l ' i ndus t r i a chi
mica di base e l 'insufficiente sv i luppo de l l ' in 
d u s t r i a ch imica secondar ia , pe r cui le nos t re 
impor taz ion i h a n n o un valore p iù che doppio 
r ispet to al le esportazioni ; 

2) pe r la bassa p rodut t iv i t à del lavoro 
e per la scarsa reddi t iv i tà del capi ta le , dovu
te p reva l en temen te a tecniche m e n o m o d e r n e 
e a s t r u t t u r e aziendal i d ispers ive o te r r i tor ia l 
m e n t e m a l localizzate. Non mi soffermerò o ra 
a d i l lus t r a re con cifre queste mie affermazioni 
a n c h e pe rché di questo Gomitato fa p a r t e 
l 'onorevole Giorgio La Malfa che c i rca due 
ann i fa svolse pe r la Mediobanca u n a in teres
san te r icerca - finora la p iù seria , a m io av
viso - sul la s i tuazione del settore ch imico : da 
tale s tudio è possibi le ot tenere i dat i che chia
r i scono megl io le affermazioni p iù sopra 
r icordate . 

La rea l tà i ta l iana a s sume poi ca ra t t e r i 
d r a m m a t i c i pe r le vicende par t icolar i - o rma i 
note - che h a n n o por ta to a l l ' a t tua le s i tuaz ione 
del la « Monted ison », u n frut to p u r t r o p p o del 
cosiddet to l ibero merca to . 

A proposi to de l l ' i ndus t r i a ch imica i ta l iana 
oòcorre anz i tu t to resp ingere le cr i t iche che 
sono state mosse da più p a r t i : che cioè essa 
god rebbe di par t ico la r i sovvenzioni . Le faci
l i tazioni e gli incentivi pe r lo sv i luppo del le 
regioni depresse non sono mol to d ivers i in 
a l t r i paesi in a lcuni dei qual i p e r a l t r o essi 

sono megl io a m m i n i s t r a t i . In a lcuni di quest i 
paesi (specia lmente negli Stati Uni t i d 'Ame
rica) l ' i ndus t r i a ch imica gode di par t ico la r i 
favori grazie al fatto che la r icerca è in g r an 
par te finanziata da l la pubb l i ca a m m i n i s t r a 
zione e grazie alle commesse pubb l i che . T r a 
lascio poi di cons idera re i van taggi par t ico
lari che a l l ' i ndus t r i a amer i cana de r ivano dal 
s is tema mone ta r io in te rnaz ionale pe rché an
drei ol tre il t ema di questa m i a i l lus t raz ione . 

In divers i paesi poi l ' i ndus t r i a ch imica si 
avvantaggia di u n a più efficiente poli t ica 
delle in f ras t ru t tu re . In F ranc ia il p r o b l e m a 
della r i s t ru t tu raz ione di tale set tore - al fine 
anche di e l imina re il deficit di impor ta 
zione - è al cent ro del la pol i t ica indus t r i a l e . 

Per u n q u a d r o comple to de l l ' a t tua le si tua
zione in te rnaz ionale occorre anche fare u n 
breve cenno alla r i p r e sa del la lotta commer
ciale t ra i va r i paes i capital is t i s e m p r e più 
tentati di r i solvere il p r o b l e m a del l 'occupa
zione, reso p iù g rave da i processi d i r i s t ru t tu 
razione e di sv i luppo tecnologico, a t t raver
so l ' espans ione de l le espor taz ioni e degli 
invest iment i dire t t i a l l ' es tero . La poli t ica 
del le g r and i imprese mul t inaz iona l i viene 
a cor r i spondere q u i n d i ad a lcune esigen
ze del la poli t ica naz iona le . Ques ta a sua 
volta è ut i l izzata pe r rafforzare le imprese 
mul t inaz iona l i : è ques t a u n a cont raddiz ione 
che concretizza l ' a t tua le fase di sv i luppo del 
s is tema capital ist ico. Le s trategie del le g rand i 
imprese ch imiche sono così favorite da l con
testo in cui è concepi ta la polit ica economica 
e dallo sv i luppo del le re lazioni in ternaz ional i 
che tale contesto p r e s u p p o n e ed in p a r t e m i r a 
a creare . 

' Non è inut i le che io sottolinei ancora u n a 
volta - a l t re volte ho avuto occasione di farlo 
in sede di comita to tecnico scientico del la 
p r o g r a m m a z i o n e - l ' es igenza che si gua rd i al 
di fuori dei nostr i confini, pe r osservare ciò 
che accade nel m o n d o , in m o d o da evi tare 
di r icevere sul la testa dei « mat ton i », la cui 
caduta può essere prev is ta e fo r tuna tamente 
evitata. 

Questa la s i tuazione e queste le prospet
tive de l l ' i ndus t r i a ch imica : e lement i pe r una 
diagnosi , non ancora prognosi , non ancora 
terapia. Pe r r i spondere al la d o m a n d a : « che 
fare ? », cioè per d a r e delle indicazioni tera
peut iche, r i tengo che sia oppor tuno passare 
ora a cons iderare il p r o b l e m a del Mezzogior
no, e riflettere su a lcuni temi che si pongono 
alla politica economica nazionale . 
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P e r m e t t a n o gli onorevoli m e m b r i d i q u e 
sto Gomitato che r icordi come a l m e n o da d ie
ci ann i v a d a sos tenendo che pe r la so luz ione 
del p r o b l e m a del Mezzogiorno sono necessar ie 
t re ' condiz ioni . 

La p r i m a condiz ione : u n a p iù in tensa in
dus t r ia l izzaz ione del paese . Essa infat t i signifi
ca: magg io r i poss ib i l i tà di a c c u m u l a z i o n e , e 
i p rob lemi i n f r a s tn i t t u r a l i del sud ; m a g g i o r i 
possibi l i tà d i c r e a r e nuove un i t à p r o d u t t i v e , 
che possono - e debbono - essere d i ro t t a t e 
verso il Mezzogiorno . 

La seconda: u n a concent raz ione di in ter 
venti in poche a ree ben ind iv idua te . Po t re i 
r i co rda re a ques to proposi to i vivaci in ter
vent i pe r o t tenere che va l ide indicaz ioni d i 
l imi ta t i e b e n ind iv idua t i pol i di s v i l u p p o 
venissero inseri t i nel p r i m o proget to Gioli t t i . 
P u r t r o p p o ques t i in tervent i ebbe ro un l imi 
tato ed effimero successo. 

ANDERLINI . S i amo stati sconfitti ins ieme ! 

BOMBARDINI , Membro del Comitato tec
nico scientifico per la programmazione econo
mica. — La te rza condiz ione infine, è que l l a 
di u n a pol i t ica indus t r i a l e o rgan ica a l ivello 
nazionale . Essa p u r t r o p p o s inora è m a n c a t a . 

La m a n c a t a real izzazione del le u l t i m e d u e 
condizioni , i n s i eme ad a l t re cause m i n o r i , 
spiega come, m a l g r a d o il mi raco lo economico 
i ta l iano, il d i v a n o t ra nord e sud non sia 
stato r idot to (se si p resc inde da cert i riflessi 
t emporane i d e l l ' a n d a m e n t o c o n g i u n t u r a l e de
gli u l t imi d u e ann i ) . P u r t r o p p o l ' e sper ienza 
che s t i amo v ivendo in quest i mes i d i m o s t r a 
tu t ta l ' i m p o r t a n z a che r iveste la p r i m a del le 
su r r i co rda te condiz ion i . È p r o p r i o il r i s t agno 
de l l ' economia i t a l i ana e le difficoltà che sta 
incon t rando la nos t r a indus t r i a a d i m o s t r a r e 
come con u n b a s s o saggio di sv i luppo indu
st r ia le n o n s ia poss ibi le r isolvere il p r o b l e m a 
del sud , che anz i si aggrava . Il r i s t agno del
l ' economia i t a l i ana h a infatti colpi to d u r a 
men te a lcune regioni del no rd , con riflessi 
negat ivi a n c h e pe r il sud . 

S u l l ' A v a n a ' / del 12 se t t embre è r i po r t a t a 
u n a d i ch i a raz ione del segre ta r io c a m e r a l e 
del la CGIL di Tor ino in mer i to agli effetti 
che la crisi s ta avendo nel la regione p i emon
tese. In ques ta d ich ia raz ione è dét to che « le 
maggior i v i t t ime » de l l ' a t tua le s i tuaz ione so
no « gli i m m i g r a t i ». « Si calcola » - p r o s e g u e ; 
la d i ch ia raz ione - « che i d i soccupa t i si conte- ! 
r a n n o a dec ine di mig l ia ia . Molti di essi tor- I 
n e r a n n o al paese o si a r r a b a t t e r a n n o a l la I 
giorna ta gonf iando l 'eserci to di r i se rva di \ 
m a n o d o p e r a t an to ut i le agli indus t r i a l i ». 

Ecco come si aggrava il p r o b l e m a del sud : 
si aggrava sia perché le debol i prospet t ive 
che si offrono alle nost re i ndus t r i e non lascia
no spazio adegua to per concep i re nuove ini
ziative, s iano esse collocabil i nel sud o nel 
nord , sia pe r u n cer to r i to rno di emig ra t i al 
sud che si pot rà man i fe s t a re se dovesse con
t inua re la p resen te cr is i . 

Abb iamo poc ' anz i accenna to al fatto che 
l ' indus t r i a i ta l iana non h a real izzato quel le 
profonde r i s t ru t tu raz ion i che invece sono 
state por ta te a t e r m i n e in Svezia, O landa e 
Gran Bretagna. D o b b i a m o a n c h e d i r e che di 
queste r i s t ru t tu raz ion i l ' i n d u s t r i a i ta l iana h a 
bisogno, sia pe r rag ion i i n t e rne che per ra
gioni di polit ica commerc i a l e in te rnaz iona le . 

Ne h a bisogno per rag ion i i n t e rne al fine 
di ga ran t i r e quei livelli d i p rodu t t iv i t à che 
costi tuiscono u n a condiz ione necessar ia (ma, 
si badi , non sufficiente) sia p e r la effettiva 
soluzione dei p ro b l emi del Mezzogiorno e sia 
pe r la concreta a t tuaz ione del le r i fo rme. Ne 
h a bisogno per m a n t e n e r e la compet i t iv i tà 
in ternaz ionale : u n a es igenza ques ta che as
s u m e par t icolare r i l ievo in conseguenza del la 
politica mercant i l i s t ica p r a t i c a t a dag l i a l t r i 
paesi . In proposi to b isogna osservare che la 
politica mercant i l i s t ica non è la sola che pos
sa ass icurare il r a g g i u n g i m e n t o degli obiet
tivi di p iena occupazione. Non sol tanto n o n 
è la sola, m a non è n e p p u r e que l l a p iù ausp i 
cabile . In u n a prospet t iva di l ungo t e r m i n e , 
infatt i , io r i t engo che per il nos t ro come p e r 
gli altri paesi l ' un ico m o d o raz iona le di r i 
solvere il p r o b l e m a de l l ' occupaz ione sia que l lo 
di pun t a r e su di u n * m a g g i o r e sv i luppo dei 
servizi pubbl ic i : u n o sv i luppo ques to che po
t rà por ta re a c a m b i a m e n t i rad ica l i ne l s i s t ema 
economico-sociale e negli o r i en tament i del 
processo economico. 

Tut tav ia , u n a evoluzione di questo genere 
è ancora assai p r o b l e m a t i c a e improbab i l e 
in I tal ia nel b reve per iodo, e non è p u r t r o p p o 
prevedib i le , al lo s ta to a t tua le , in a l t r i paes i , 
qua l i gli Stat i Uni t i e la G r a n Bre tagna . Og
gi la lotta commerc ia le è in p ieno svolg imento 
e le prospet t ive che ci si p re sen tano sono 
s e m m a i quelle di u n a s u a intensificazione. 
Occorre poi tener presente che noi poss iamo 
anche decidere di a t t ua re u n a poli t ica che 
pun t i meno sul lo sv i luppo delle espor tazioni 
e più sul la cresci ta del la d o m a n d a in te rna . 
Se però questo r i sul ta to , a n c h e per i minor i 
s t imol i che vengono da l la concor renza estera, 
si p roduce per u n a m i n o r e efficienza del no
stro complesso indus t r i a l e si verif icherà u n 
aumen to delle nost re impor taz ion i che ag
g rave rà la crisi del la nos t ra economia . 
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Sopra t tu t to nel b reve per iodo qu ind i noi 
non poss iamo n o n raccogliere la sfida che 
proviene dagli a l t r i paesi . A mio avviso, u n a 
politica au ta rch ica , in I ta l ia - pe r fare accet
tare i sacrifici che essa compor ta - r ichiede
rebbe u n r eg ime di t ta tor ia le a pa ragone del 
quale quel lo del ven tenn io po t rebbe appa r i r e 
come u n gioco d a ragazzi . 

Come affrontare, q u i n d i , quest i p rob lemi 
di r i s t r u t t u r a z i o n e ? E come legare la solu
zione di tal i p r o b l e m i al la g rav i ss ima que
stione del Mezzogiorno (tema, questo, che è 
stato già d iba t tu to anche nel la p r i m a pa r t e 
de l l ' od ie rna seduta) ? 

In teoria, si po t r ebbe pensa re di ch iudere 
molt i imp ian t i obsoleti del no rd e di sosti
tuir l i con al tr i imp ian t i efficienti d a collocare 
nel sud. P e r s o n a l m e n t e , anz i , r i t engo che non 
sarebbe difficile o t tenere , nei confronti di u n a 
tale poli t ica, l ' ades ione dei g r a n d i complessi 
indus t r ia l i , a n c h e su l la base di u n s is tema 
di incent ivi non mol to d iverso da l l ' a t tua le . 

Lascio pe rò agl i onorevoli component i 
questo Comi ta to il compi to di g iud icare se 
sia possibile far fronte al le g rav i tensioni 
che si v e r r e b b e r o in tal m o d o a c rea re nel 
nord , ben p iù d r a m m a t i c h e di quel le , per 
a l t ro assai ser ie , che da t roppo tempo carat
terizzano il sud . Come sa rebbe possibile far 
fronte a l l a reaz ione dei lavora tor i che dopo 
essere stat i s t r appa t i dal le p ropr ie regioni e 
inserit i ne l s i s t ema p rodu t t ivo se t tentr ionale , 
sono l icenziat i , e d i quel l i autoctoni che deb
bono lasciare l 'occupazione senza possibi l i tà 
abbas tanza s icure di r e inse r imen to a breve 
t e rmine n e l l ' i n d u s t r i a ? Non credo, per la 
veri tà, che in I ta l ia u n quals ias i Governo 
sia in g r a d o , in u n contesto democra t ico , di 
gestire u n ' o p e r a z i o n e di questo genere . 

Bisogna, a l lora , r ea l i s t i camente riconosce
re che , anche pe r le deficienze nel la politica 
pe r il Mezzogiorno a t t u a t a negl i a n n i 1950 e 
1960, e pe r la m a n c a n z a di u n a ser ia p rog ram
mazione negl i a n n i passa t i , noi ci t roviamo 
oggi di f ronte al g r ave p r o b l e m a delle aree 
sot tosvi luppate e depresse ed a quel lo, non 
meno grave , del la r i s t ru t tu raz ione de l l ' indu
str ia (e, a h i m é , a n c h e dei nostr i servizi com
mercia l i , de l l ' ag r i co l tu ra e del la pubb l i ca am
minis t raz ione !). 

Ho pa r l a to di a ree sot tosvi luppate e de
presse, al p lu ra l e . E, infat t i , se il Mezzogior
no esige un ' a t t enz ione par t ico la re , poiché si 
t ra t ta di u n vecchio p r o b l e m a , di vast i tà ben 
maggiore di- que l la di a l t r i , b i sogna però ri
cordare che a l c u n e zone de l l ' I ta l ia centra le 
presen tano cara t te r i d i depress ione non m e n o 
preoccupant i . 

Che fare d u n q u e ? Credo che le ind icaz ioni 
t e rapeu t iche vadano ricercate - se si vuol r i 
solvere v e r a m e n t e il p rob lema - in t re d i re 
z ioni .Una p r i m a direzione è quel la del la po
litica de l l 'occupazione; la seconda è que l la 
della poli t ica indus t r ia le ; la terza, infine {lasl 
but not least !) quel la della poli t ica di svi
luppo del Mezzogiorno e delle zone depresse . 

Cons ider iamo la p r i m a d i rez ione , que l 
la del la poli t ica del l 'occupazione. Se g u a r d i a 
mo fuori del nost ro paese, ci accorg iamo che 
il p r o b l e m a del l 'occupazione, già p r eoccupan 
te, è des t ina to a d iven ta re s empre p i ù ser io , p e r 
non d i r e d r a m m a t i c o : le prospet t ive a t tua l i 
r endono a r d u a la soluzione del p r o b l e m a . 
A l l ' i ndus t r i a i ta l iana si pone infatt i il non 
facile obiet t ivo di t r as formare que l la n o n in
differente pa r t e del l 'occupazione a t tua le im
produ t t iva e p reca r i a in occupazione p rodu t 
tiva. Il che significa p robab i lmen te che pe r 
i p ross imi c inque a n n i il con t r ibu to de l l ' in
dus t r i a allo sv i luppo della occupazione glo
bale s a r à t rascurab i le . Se si vuole favorire 
la localizzazione delle nuove iniziat ive nel 
sud , ciò significa che si avrà forse juna cer ta 
cont raz ione o nel mig l io re dei casi u n r is ta
gno nel la occupazione indust r ia le nel no rd . 
Questo rende p iù u rgen t i le r i forme che po
t r a n n o po r t a r e u n contr ibuto decisivo al lo 
sv i luppo dei servizi sociali. Nel set tore ter
ziario è possibi le infatti u n a u m e n t o ' c o s p i c u o 
del la occupazione con carat ter is t iche p iù con
facenti al le a t tual i qualificazioni scolast iche. 
Lo sv i luppo del l 'occupazione nei servizi p o t r à 
r i m e d i a r e all ' insufficiente sv i luppo del l 'occu
pazione ne l l ' i ndus t r i a . Si è detto che ques te 
prospet t ive di a u m e n t o del l 'occupazione sono 
p i ù congenia l i a l la p repa raz ione scolast ica de i 
giovani che en t r ano nel merca to del lavoro. 

Non bas ta però che aument i la p rodu t t i 
vi tà de l l ' i ndus t r i a perché si concre t ino le r i 
fo rme; occorre r isolvere il p r o b l e m a del t ra 
s fer imento di u n a pa r t e del valore agg iun to , 
che si fo rma nel settore indust r ia le , al set tore 
pubb l i co ed a u m e n t a r e l'efficienza de l la p u b 
blica ammin i s t r az ione : problemi quest i che 
però non in teressano d i re t tamente il nos t ro 
tema. 

La r i s t ru t tu raz ione de l l ' indus t r i a r ich iede 
u n a polit ica di p rog rammaz ione e l ' a ssun
zione di precis i compit i imprend i to r i a l i d a 
pa r t e delle pubb l i che ammin i s t r az ion i . Oc
cor re infatti d i s t inguere i compi t i de l le im
prese , cui in tu t t i i paesi - non solo quel l i 
capi tal is t i , m a anche quell i socialisti - si chie
de u n a magg io re efficienza, dai compi t i im
prendi tor ia l i p rop r i degli organi che devono 
occupars i di p rog rammaz ione , fra i qua l i si 
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deve inc ludere la p romoz ione - con il con
corso del le i m p r e s e - di nuove a t t iv i tà la dove 
si forma d isoccupaz ione per le r i s t ru t tu raz io 
n i . Nòti è de t to pe rò che le imprese da im
pegnare e sol leci tare s iano esc lus ivamente -
e n e p p u r e p r i n c i p a l m e n t e - quel le i m p e g n a t e 
nel processo di r i s t ru t t u r az ione . 

Il ; p r o l u n g a m e n t o del per iodo de l la Cassa 
integrazione p u ò cons ide ra r s i u n a m i s u r a ur 
gente, che pe rò dev ' e s se re segui ta d a prov
vediment i p i ù organic i , tal i da i m p e g n a r e 
gli organi de l la p r o g r a m m a z i o n e . I nuovi isti
tut i , d o v r a n n o essere in g r a d o di p r o m u o 
vere effet t ivamente - in re laz ione ai p r o g r a m 
mi di sv i luppo indus t r i a l e conc re t amen te per
seguiti - i process i d i r iqual i f icazione, così 
da faci l i tare il p rocesso di r i s t ru t t u r az ione 
nel l ' in teresse non solo del le imprese e del le 
indus t r ie in te ressan t i , m a anche del l ' econo
mia i ta l iana nel suo complesso . 

Vengo o ra al la seconda d i rez ione - que l l a 
del la pol i t ica i n d u s t r i a l e - lungo la qua l e 
d o b b i a m o r i ce rca re indicaz ioni t e r apeu t i che . 

La pol i t ica i ndus t r i a l e si impone non solo 
per r isolvere i p r o b l e m i de l l ' occupaz ione che 
dobb iamo affrontare, m a a n c h e pe r m a n t e n e r e 
la nos t ra posiz ione di compet i t iv i tà sui mer 
cati m o n d i a l i . 

Ne l l ' u l t imo n u m e r o de l l 'Economis t , che 
ho avuto occasione di c i tare , si p rospe t t a u n a 
fase di accordi t r a le p r inc ipa l i i ndus t r i e chi
miche del m o n d o (pe r sona lmen te r i t engo che 
a pol i t iche col lus ive in a lcuni set tori si ac
c o m p a g n e r a n n o processi concorrenzia l i vivaci 
in a l t r i ) : de l le i ndus t r i e i ta l iane si ci ta solo 
la « Monted i son » d icendo che si r iconosce 
essere s tata scossa da l suo nuovo management 
m a che si cons ide ra fuori da l la tavola del la 
lega in t e rnaz iona le . 

F o r t u n a t a m e n t e , da t a la mole del nos t ro 
complesso c h i m i c o e la va lon tà di r i so lvere i 
p rob lemi (i con t ras t i r i g u a r d a n o le moda l i t à ) , 
c redo che l ' a f fermazione de l l 'Economis t r iveli 
piut tosto u n n o n espresso des ider io che l ' in
dus t r i a ch imica i t a l i ana sia messa fuori gioco, 
piut tosto che def in i t ivamente acquis i ta . 

L ' even tua l i t à che la n o s t r a i n d u s t r i a chi
mica sia pos ta fuori gioco non è pe rò , pu r 
t roppo, da s ca r t a r e ; essa può essere evi ta ta 
infatti solo con u n raf forzamento adegua to 
del le po tenz ia l i t à di sv i l uppo dei d u e nos t r i 
g r and i compless i - le qua l i d ipendono dal 
complesso del le a t t iv i tà che ad essi fanno 
capo - e con u n va l ido c o o r d i n a m e n t o del le 
loro at t ivi tà. Il terzo complesso non è cer to 
in condizioni d i m a n t e n e r e a livello inter
naz ionale il ruo lo che l ' i n d u s t r i a ch imica ita
l iana può svolgere . Se lo sv i luppo degl i eventi 

dovesse r e n d e r e impossibi le il m a n t e n i m e n t o 
e il conso l idamento del la posizione i t a l i ana 
sul merca to mond ia l e , al terzo complesso non 
res te rebbe p robab i lmen te che l ' a l t e rna t iva di 
vivere negli interst izi che il g r a n d e merca to 
ch imico in te rnaz iona le lascia al nos t ro paese 
o col legarsi in qua lche m o d o a qua l che gran
de g r u p p o estero. 

La m a n c a t a affermazione d e l l ' i n d u s t r i a chi
mica i ta l iana nel m o n d o non p reoccupa tan to 
per gli effetti d i re t t i su l l 'occupaz ione . Tu t to 
considera to , pe r q u a n t o si è detto, s a r a n n o più 
seri gli effetti che su l l 'occupaz ione si m a n i 
fes teranno con la crisi di a l t r i se t tor i , se la 
r ip resa non sarà pres to ass icura ta e se u n a 
va l ida poli t ica indus t r i a le e de l l ' occupaz ione 
nel senso che ho cercato di abbozza re più 
sopra non v e r r à imposta ta . L a m a n c a t a affer
maz ione a livello mond ia l e del la nos t ra indu
s t r ia ch imica p reoccupa per gli effetti ind i re t 
ti , pe rché segna , con la m a n c a t a r i s t r u t t u r a 
zione del nost ro s i s tema indus t r i a l e , la defi
ni t iva dequal i f icazione del la nos t ra economia 
e l 'accelerazione del processo di passaggio 
sotto control lo s t r an ie ro delle nos t re a t t ivi tà 
i ndus t r i a l i ; u n processo che n o n s a r à , a 
lungo a n d a r e , senza conseguenze a n c h e sul 
nos t ro s i s t ema polit ico-sociale. 

Si è pa r l a to del la oppor tun i t à d i u n o svi
luppo del la ch imica secondar ia che è debole . 
P e r avere u n q u a d r o completo del p r o b l e m a 
sa rà o p p o r t u n o che il Comita to i ndagh i sul le 
ragioni pe r cui a l cune nostre imprese - so

p r a t t u t t o del settore farmaceut ico - sono pas
sate sotto il control lo s t r an ie ro . Si man i f e 
s t e r anno a l lora le carenze s t ru t t u r a l i (e di
mens ional i ) , l ' insufficiente sv i luppo del la r i 
cerca, le debolezze ed inefficienze del le nos t re 
s t ru t tu re d i rez ional i e le nost re inadegua te 
s t ru t tu re finanziarie. 

Sa rà a l lora p iù facile i nd iv idua re gli in
tervent i necessar i a r imuove re gli ostacoli ad 
u n magg io re sv i luppo della ch imica secon
dar ia . Al suo po tenz iamento possono cer ta
m e n t e con t r i bu i r e - in m i s u r a notevole - l e r i 
forme sia pe rché possono offrire p rospe t t ive 
di s icuro sv i luppo del la d o m a n d a di a lcuni 
prodot t i (per l 'edi l iz ia , pe r la scuola , p e r la 
sani tà ) , s ia pe rché possono s t imo la re la r i 
cerca di nuovi prodot t i o processi : ad esem
pio di nuove appl icazioni di m a t e r i e plas t i 
che per l 'edi l izia. L ' i n d u s t r i a c h i m i c a po
t rebbe poi s f ru t ta re queste innovaz ioni sul 
merca to in te rnaz iona le . R ico rd iamo che negli 
a l t r i paesi le commesse pubb l i che r appresen
tano u n a fo rma di protezione nascosta di que l 
le indus t r i e ( l ' economis ta amer i cano J o h n s o n 
ha calcolato che per a lcuni set tori la prote-
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zione nascosta equivale ad u n a tariffa doga
nale del 50 per cento). 

P e r il r i lancio del la ch imica secondar ia oc
corre real izzare tu t ta u n a ser ie di condizioni . 
Non è sufficiente g u a r d a r e al la b i lanc ia com
merc ia le . Certo noi i m p o r t i a m o sopra t tu t to 
prodot t i del la ch imica s e c o n d a r i a : il che 
può anche significare che vi è u n m a r g i n e 
per lo sv i luppo della nos t ra ch imica secon
dar ia . La possibil i tà che ques to m a r g i n e sia 
ut i l izzato da l le nost re i ndus t r i e d i p e n d e pe rò 
non solo da quan to le singole i m p r e s e possono 
fare, m a anche dal la poli t ica con la qua le noi 
possiamo ga ran t i r e uno sv i luppo organico ed 
au tonomo di tutti i set tori , capace di impe
di re , ne l l ' a t tua le contesto in te rnaz iona le , un 
ul ter iore passaggio di nost re a t t ivi tà sotto il 
controllo di grossi complessi in te rnaz iona l i . 

Vengo ora al p rob l ema del Mezzogiorno. 
P u r t r o p p o debbo confe rmare il m io persona le 
convincimento . Credo cioè che oggi più che 
mai il p r o b l e m a del Mezzogiorno r ich iede 
u n a poli t ica indus t r ia le concepi ta a livello 
nazionale che si ponga al cen t ro di u n a ser ia 
politica di p r o g r a m m a z i o n e . D o b b i a m o essere 
onesti con noi stessi e con i nos t r i conci t tadin i 
dei sud . Se il saggio di cresci ta non si po r t a 
in torno al sei per cento a l l ' a n n o , non è pos
sibile r isolvere il p r o b l e m a del Mezzogiorno 
se non in u n contesto au t a r ch i co : il che 
come si è detto non è u n a so luz ione politica
mente possibile e ausp icab i le . Occorre però 
anche d i r e che un ' in te l l igen te poli t ica di pro
g r a m m a z i o n e , che r isolva i p r o b l e m i dell 'oc
cupazione nel senso anzidet to , che consenta 
un'effett iva real izzazione del le r i fo rme , può 
creare le condizioni per la r i so luz ione dei p ro
b lemi del sud . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' indu
str ia ch imica e il « p iano ch imico » è s ta ta già 
ind iv idua ta u n a r ipar t iz ione che m i s e m b r a 
val ida per l ' i ndus t r i a ch imica di base fra il 
nord e il sud. Il p r o b l e m a del sud , è s tato 
detto - ed io non h o che da c o n f e r m a r e q u a n t o 
è stato qui au torevolmente sos tenuto - no'n è 
tanto lo sv i luppo d e l l ' i n d u s t r i a ch imica di 
base, quan to quello de l l ' i ndus t r i a ch imica se
condar ia . Ciò sia pe r i magg io r i effetti che 
questo sv i luppo p u ò avere su l l ' occupaz ione , 
che però non vanno esagerat i ( l ' i ndus t r i a chi
mica non è certo t ra quel le che a pa r i t à di 
invest imento d a r a n n o il magg io r e con t r ibu to 
al la occupazione) , s ia p e r c h é è così possibi le 
far cessare quel « t u r i smo » dei prodot t i ch i - ' 
mici di cui h a pa r la to in d iverse occasioni 
l ' amico Novacco. P r o p r i o un ' a f fe rmaz ione del 
genere mos t r a anzi il p rofondo legame che si 
stabilisce t ra i p rob lemi del s u d e quel l i del la 
nostra indus t r ia . O noi r i u s c i a m o a c reare 

delle nuove prospet t ive per le nostre i m p r e s e 
nel c a m p o del la ch imica secondar ia , p r o m u o 
vendo un'efficace ed adeguato sv i luppo del la 
r icerca e del le a t t iv i tà commercia l i (sconti di 
brevet t i e d i know-how, p romoz ione del le 
vendi te a l l 'es tero) così da r endere poss ibi le ai 
nostr i g r a n d i complessi di competere val ida
men te a l ivello in te rnaz iona le , e a l lora potre
mo e d o v r e m o d i ro t ta re nuove iniziat ive verso 
il sud ; o non r iu sc i amo a r i l anc ia re la nos t r a 
indus t r i a c h i m i c a secondar ia , e a l lora il p r o 
b lema di u n va l ido appor to del la ch imica al lo 
sv i luppo del sud non h a u n a soluzione. A 
meno che voi non pensiate che possa conside
rars i u n a soluzione del p rob lema del Mez
zogiorno l ' aver d i ssemina to il sud di i m p r e s e 
inefficienti, l ' aver impostato la polit ica agra
r ia in m o d o da m a n t e n e r e u n a s t ru t t u r a p re i 
storica del la nos t ra agr icol tura , con la conse
guenze che g r a v a n o oggi sul la nos t ra econo
mia . Se ques te voi le r i tenete del le soluzioni , 
a l lora i p ro b l emi del sud d iventano facili , 
pe rché con incent ivi concessi senza t roppo 
caute la t roverete mol t i imprend i to r i d i spo
sti a me t t e re su degl i imp ian t i pe r ques to o 
quel prodot to . P e r m e u n a tale poli t ica a l t ro 
non è senon u n o spreco di r isorse che a g g r a v a 
non solo i p ro b l emi del sud, m a quell i d i tu t t a 
l 'occupazione. 

Escluso qu ind i che si possano c h i u d e r e 
r a p i d a m e n t e tu t t i gli impian t i s ca r samen te 
efficienti pe r la ch imica secondar ia ohe si t ro
vano al nord , pe r sosti tuir l i con quell i de l sud , 
il p rob l ema dello sv i luppo del la ch imica se
condar ia nel sud si i n q u a d r a così in que l lo 
p iù vasto di u n magg io re sv i luppo de l la ch i 
mica ne l l ' amb i to naz ionale e nel più vas to e 
s e m p r e p i ù difficile contesto in te rnaz iona le . 

Ri tengo a ques to proposi to che occorra 
r ivedere i s is temi di incent ivazione usa t i , an
d a n d o p iù in là d i quan to non si sia fatto fi
no ra . P e n s o cioè che da u n a pa r t e si devono 
d i m i n u i r e gli incent ivi nel c ampo del la chi
mica p r i m a r i a , che ol t re tut to non incon t ra 
i g rand i svan taggi di localizzazione che h a 
nel sud la ch imica secondara i , e invece 
concedere a q u e s t ' u l t i m a maggior i incen
tivi. P e r q u a n t o r i g u a r d a poi la c h i m i c a 
di base m i s e m b r a che p iù val idi , p i ù r i 
levanti e p iù fac i lmente accettabil i in ter
naz iona lmente s iano gli incentivi che ci pos
sono da re con la creazione di zone indu
str ial i a t t rezzate con val ide in f ras t ru t tu re e 
con la soluzione dei p rob lemi ecologici, che 
non può essere real izzata esc lus ivamente a 
livello di s ingole aziende. Noi p a r l i a m o qu i 
dei p rob lemi de l l ' i ndus t r i a chimica, m a po
t r e m m o in rea l tà p a r l a r e di tant i a l t r i : e re-
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do che il solo settore che n o n necess i ta pa r t i 
colare discorso sia quel lo d e l l ' a u t o m o b i l e ; le 
stie prospet t ive p e r m a n g o n o b u o n e anche se 
m e n o br i l lan t i dei r i su l ta t i degl i a n n i ses
san ta . Non posso ora aff rontare , pe r m a n 
canza d i t empo, il p r o b l e m a de l l a r i ce rca , che 
p u r e è u n t ema cent ra le ; p e r r ea l i zza re in
fatti u n s i s tema indus t r i a le i n g r a d o di compe
tere con quell i degli a l t r i paes i , occorre c rea re 
le condizioni pe r u n adegua to s v i l u p p o del la 
r icerca. Il con t r ibu to p u b b l i c o a ta le sv i luppo 
può essere p iù efficace di qua l s i a s i a l t ro siste
m a di incentivi . Si t r a t t a d i p r o b l e m i non 
esclusivi del nòstro paese , m a che in tu t t i gli 
a l t r i vengono affrontati , p r o p r i o p e r consen
t i re alle indus t r ie di soppo r t a r e e s u p e r a r e la 
sfida der ivan te da l la c o n t i n u a compet iz ione 
con le a l t re imprése a l ivello in t e rnaz iona le . 

P R E S I D E N T E . R i n g r a z i o il professor 
L o m b a r d i n i pe r il suo in te res san te in te rven to , 
e invi to i colleghi che lo d e s i d e r a n o a r ivol
gergli le d o m a n d e che r i t engono o p p o r t u n e . 

COMPAGNA. Il professor L o m b a r d i n i h a 
enucleato le t re p r inc ipa l i d i re t t r i c i l ungo le 
qual i ci si dovrebbe m u o v e r e : la pol i t ica del
l 'occupazione, la pol i t ica i n d u s t r i a l e , l a poli
tica del Mezzogiorno. Le d o m a n d e che in t endo 
po r r e r i g u a r d a n o la r i ch ies ta di u n a con fe rma 
o m e n o di quel lo che a m e è s e m b r a t o dover 
d e d u r r e da l la sua ana l i s i : v o r r e i cioè sapere 
se égli r i t iene ne l l ' a t tua le s i tuaz ione (in cui si 
no tano u n processo di a c c u m u l a z i o n e , un ' e s i 
genza di r i s t ru t tu raz ione , cer t i t i p i d i indu
s t r ia l izzazione, eccetera, e che è poi la s i tua
zione non sol tanto d e l l ' i n d u s t r i a ch imica ) che 
il m a s s i m o g rado di p r i o r i t à d e b b a essere r i 
conosciuto al r i s a n a m e n t o de i « p u n t i d i c r i s i» , 
e che q u i n d i il p r o b l e m a del le i n d u s t r i e sosti
tut ive del n o r d debba èssere cons ide ra to pr io
r i tar io , sia in senso lògico che cronologico, 
r ispet to al p rob l ema d e l l ' i n d u s t r i a agg iun t iva 
nel sud , in par t ico la re pe r q u a n t o r i g u a r d a la 
ch imica fine e la p a r a c h i m i c a . Infa t t i queste 
indus t r i e aggiunt ive p o t r a n n o r i f ior i re nel 
sud , su l la base di q u a n t o il p ro fessor Lom
ba rd in i h a detto, sólo q u a n d o la r i s t r u t t u r a 
zione nel no rd sa rà rea l izza ta . 

LOMBARDINI , Membro del comitato tec
nico scientifico per la programmazione eco
nomica. Devo d i s t inguere t r a d u e t ipi di 
r i sposta : que l la che si p r o p o n e di p reve
de re u n a successione s tor ica e q u e l l a che 
può d a r e u n m e d i c o che ce rca d i p reve

n i re o di e l i m i n a r e cert i effetti. P u r t r o p p o i 
« pun t i di cr is i » r i sch iano di ave re u n a p r io r i 
tà s tor ica p r o p r i o p e r le tens ioni p i ù d r a m m a 
tiche che d e t e r m i n a n o . P a r l o , n a t u r a l m e n t e , 
come osservatore . R i t engo che il p r i m o com
pito del tecnico s ia que l lo di d iagnos t i ca re u n a 
certa s i tuaz ione: n o n di app l ica re la pol i t ica 
dello s t ruzzo , i g n o r a r e cioè ce r te rea l tà . 

Se invece d e b b o t en ta re u n a t e rap ia in ar
monia agli obiet t ivi che io cons idero auspica
bili , posso d i r e che i p r o b l e m i d o v r e b b e r o 
essere impos ta t i s enza d a r loro, a l l ' u n o o al
l ' a l t ro , u n a p r io r i t à s tor ica; essi d e b b o n o es
sere gestiti ins ieme. Ed infat t i mol te imprese 
che h a n n o i « p u n t i d i crisi » ope rano s ia al 
no rd che al sud . Il con t ras to t r a le due pol i t iche 
sussiste se .noi p r e n d i a m o in e same u n b reve 
pe r iodo .è invece p iu t tos to lungo. Devo infat t i 
per iodo è invece p iu t tos to lungo . Devo infatt i 
dire che se sono c h i a m a t o a d a r e delle indi 
cazioni valevoli a t r e mes i - come noi tecnici 
s iamo spesso r ichies t i di fare pe r u n a logica 
politica, in q u a n t o a l m in i s t ro in te ressano gli 
effetti i m m e d i a t i - a l lo ra non posso far a l t ro 
che d i ch ia ra re che la s i tuaz ione è d i spe ra ta . Se 
invece m i si ch iede qua l i iniziat ive si possono 
configurare ne l l ' o r i zzon te di a l cun i a n n i , al
lora si possono i n d i v i d u a r e degli sbocchi a l 
l ' a t tuale s i tuaz ione . 

Se posso e s p r i m e r e u n a solleci tazione ai 
r appresen tan t i pol i t ici , vor re i sugger i r e di r i 
schiare di impos t a r e u n a pol i t ica con u n oriz
zonte mol to p i ù l ungo : gli in te rvent i che 
po t ranno d a r e dei r i su l ta t i solo fra q u a l c h e 
anno possono e d e b b o n o a l lora essere i m m e 
d i a t amen te p romoss i . Invece, p u r t r o p p o , essi 
sono r invia t i e ciò che si poteva ot tenere nel 
1972 viene p roc ras t ina to al 1980, e così v ia . 

COLOMBO V I T T O R I N O . Vor re i fare u n a 
d o m a n d a che si r ia l lacc ia a que l l a già posta 
da l l 'onorevole C o m p a g n a . II p r o b l e m a è sen
z 'a l t ro dup l ice : p r o b l e m a dello sv i luppo e 
del la r iqual i f icazione del le indus t r i e c h i m i c h e 
e p r o b l e m a del sud . Qual i p rovved imen t i deb
bono essere pres i pe r affrontare quest i d u e 
p rob lemi ? Vi è s ta ta la legge su l la Cassa inte
grazione, m a il p r o b l e m a investe il s ingolo 
lavoratore e non la ques t ione in genera le . 
Abb iamo visto le iniziat ive che sono s ta te 
prese con le incent ivazioni , che oggi sono 
date alle i ndus t r i e che l avo rano in zone de
presse, sotto il profilo geografico; d o v r e m o 
forse g i u n g e r e ad u n a legge par t i co la re come 
quel la approva ta pe r il set tore tessile ? È ve
r a m e n t e scanda loso r i co rda re gli inceht ivi , 
più o m e n o r i d o t t i c e n e sono stati dat i pe r il 
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settore ch imico ? Ve ramen te questo settore h a 
dei « pun t i di crisi » tali per cui non è p iù sana
bi le e si deve a r r iva re a fare u n discorso ine
rente a d u n a occupazione sost i tut iva o a l l ' in
te rvento del la « Gepi » pe r queste imprese ? 
Ino l t re , se si deve e n t r a r e nel mer i to del la r i 
qualif icazione del se t tore chimico , è necessar io 
che ciò venga fatto a livello az iendale ? Ri
t iene il professor L o m b a r d i n i che sia neces
sa r ia u n a legge ad hoc, così come è s tato fat
to pe r l ' i ndus t r i a tessile ? Sa rebbe forse op
po r tuno affidare ad u n ente questo vasto lavo
ro di r i s t ru t tu raz ione ? L ' en te po t rebbe es
sere 1'« I r i », o u n ente s imi la re . 

Il professor L o m b a r d i n i h a pa r l a to del 
le g r and i az iende ne l la s t ra tegia ch imica ita
l iana : si t r a t t a di u n p r o b l e m a che deve es
sere affrontato da noi . In I tal ia, oggi, abbia
m o u n complesso , l ' « E n i » , che p roduce ene rg ia 
e ch imica di base; u n secondo, la « Montedi 
son », che p roduce ch imica di base e c h i m i c a 
fine, ed u n terzo, la « Si r », che p roduce an
ch 'esso ch imica di base e ch imica fine. È 
necessar io che v e n g a n o r iord ina t i i t e r m i n i 
formal i e sostanzial i del la quest ione. Dob
b i a m o r i s t r u t t u r a r e il settore, con r iferi
men to al le var ie az iende , in modo , pe r esem
pio, da por lo sotto il controllo di u n en te 
ch imico i ta l iano ? O p p u r e ques ta r i s t ru t tu ra 
zione p u ò megl io avveni re m e d i a n t e intese 
consorti l i e senza profìtto ? 

Il professor L o m b a r d i n i h a pa r l a to di 
g r a n d e concorrenza oligopolistica e del la con
cent raz ione che si è verificata in quest i ann i . 
Vede in questa tendenza , sv i luppatas i anche 
in I tal ia , u n pericolo ? S iamo a r r iva t i , in so
s tanza, ad u n a concent raz ione tale che essa 
possa cost i tuire u n a minacc ia pe r q u a n t o con
cerne il l ibero giocò democra t ico ? S i a m o già 
a r r iva t i al pericolo del « conglomera to » per 
cui si d e b b a d isar t ico la re 7 

• 
LOMBARDINI , Membro del comitato tec

nico-scientifico per la programmazione econo
mica. Le va lu taz ioni che ve r rò svolgendo sul
la base degli s tud i compiu t i e de l l ' esper ienza 
d a m e acquis i ta si l im i t e r anno alle quest ioni 
d i m i a competenza poiché non tutt i i p rob lemi 
avanzat i in mer i to a l l ' i ndus t r i a ch imica ita
l iana, possono essere d a m e svolti con suffi
c iente app ro fond imen to . P e r q u a n t o r i g u a r d a 
innanz i tu t to gli in tervent i e gli incentivi set
tor ia l i debbo e s p r i m e r e p r e l i m i n a r m e n t e il 
m i o . p a r e r e cont ra r io ad u n a legislazione mol 
to det tagl ia ta i n m a t e r i a (come quel la , a d 

esempio, che r i g u a r d a l ' i ndus t r i a tessile) s ia 
pe rché tale ma te r i a è suscet t ibi le di p rofondi 
m u t a m e n t i nel g i ro di pochi a n n i , s ia p e r c h é 
s i cu ramen te non con temple rebbe tutti i casi 
mer i tevol i d i essere cons idera t i . A mio avviso 
il p r o b l e m a si po t r ebbe r isolvere c reando u n a 
ser ia organizzazione del la p r o g r a m m a z i o n e 
che consenta di d e t e r m i n a r e gli incent ivi da 
appor t a r e nelle var ie a ree in base ai costi de
gli insed iament i . Se così n o n fosse co r re rem
m o il pericolo di veder affidata la soluzione 
dei p rob lemi de l l ' i ndus t r i a ch imica a incent ivi 
r ig idamen te stabil i t i o ai processi t ipo « Gepi ». 
In proposi to vorre i r i co rda re che sono stato t r a 
i p r i m i a sostenere l ' idea di u n a finanziaria 
regionale . Queste, p u r t r o p p o , h a n n o dato , in 
sede di appl icazione, dei r i su l ta t i de luden t i . 
Ciò non significa c o m u n q u e che l ' idea debba 
essere abbandona ta . La causa del l ' insuccesso 
è s tata la m a n c a n z a di u n a va l ida funzione 
imprend i to r ia le pubb l ica . In a l t re parole , 
m a n c a n d o una effettiva r icerca di nuove ini
ziat ive, i s indacat i e i piccoli imprend i to r i 
h a n n o cercato di o t tenere la conservazione 
del le loro posizioni . È logico qu ind i aspet tar 
si che in u n a s i tuazione del genere la « Gepi » 
non possa funzionare come e ra stato ipotiz
zato. Da ciò der iva la necessi tà di d i s t inguere 
i due momen t i de l l ' imprend i to r i a l i t à : il mo
m e n t o aziendale e il m o m e n t o di p r o g r a m m a 
zione. 

Va sottolineato, in proposi to , che quest i 
p rob lemi si s t anno d iba t t endo anche in seno 
a i paes i socialisti . La Jugos lav ia , ad esempio , 
con l ' idea che il cont ra t to sociale deve preva
lere su l cont ra t to di autoges t ione , r ip ropone 
t emi analoghi , ce rcando di r i sponde re alle esi
genze in atto. 

Occorre cioè che l ' imprend i to r i a l i t à p u b 
bl ica si manifest i , cond iz ionando l ' indi r izzo 
generale delle s t ra tegie d i tu t t i i g r u p p i p u b 
blici e p r iva t i . Il p r o b l e m a sta nel condizio
n a m e n t o effettivo che solo il polit ico è in g rado 
di eserci tare , dato che l ' espans ione spontanea 
dei merca t i è in crisi e nel fu turo il finanzia
m e n t o del lo sv i luppo e de l l ' accumulaz ione av
ve r r à s e m p r e p iù a t t raverso il s is tema banca
r io e a t t raverso i fondi pubb l i c i . Mi r ial lac
cio a questo p u n t o a l l ' u l t i m a osservazione 
del l 'onorevole Vit tor ino Colombo ci rca il pe
ricolo del la tecnocrazia che, specie a causa 
de l la g r a n d e impresa cong lomera t a crea dei 
grossi poter i , impensab i l i dieci o venti 
ann i fa. 

M a qua l i sono le a l te rna t ive ? Cer tamente , 
non possono essere nel senso del lo sgretola-
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m e n t o e del r i t o rno a s i tuaz ioni tecnologica
me n te supe ra t e : Al lora n o n res tano che d u e 
sole possibi l i tà . L a p r i m a consiste nel me t t e re 
in crisi la nos t ra t ecnos t ru t tu ra , pe r r i t rovars i 
satelli t i d i t ecnos t ru t tu re s t r an ie re . In tal caso, 
non a v r e m m o dei p a d r o n i a l l ' i n t e rno , m a p ro 
b a b i l m e n t e d o v r e m m o s u b i r e influenze dal
l ' es terno, nel le forme che l ' evoluzione dei si
s temi d e t e r m i n e r à concre tamente . . . 

A N D E R L I N I . In a l cun i set tori , qua lcosa 
del gene re è già avvenu to . 

L O M B A R D I N I , Membro del comitato tec
nico-scientifico per la programmazione eco
nomica. So l tan to in pa r t e , pe rò . Non voglio 
essere, al r i gua rdo , t roppo pess imis ta . 

A N D E R L I N I . Basta pensa re ai set tori degli 
e le t t rodomest ic i e dei p rodot t i a l imen ta r i . 

L O M B A R D I N I , Membro del comitato tec
nico-scientifico per la programmazione econo
mica. I n ogni m o d o , il fenomeno non h a as
sùn to àncora r i l evanza tale da por ta rc i a l la 
situazióne che ìò paven tavo . 

Ora , in ver i tà , non a m o avere a l cun pa
d rone , né in t e rno né es terno. Ma il p a d r o n e 
es terno m i spaven ta ancora di p iù di que l lo 
in terno. 

La seconda possibi l i tà è que l l a di c rea re u n 
cont ropotere . Debbo ch i a r i r e che non mi rife
risco al cont ropotere che le confederazioni 
s indacal i dei l avora tor i pe r seguono come p r o 
p r i a finalità, poiché ques to t e m a al m o m e n t o 
non ci in teressa . Mi r iferisco p iu t tos to al con
t ropotere che p u ò essere c rea to da p a r t e del le 
s t r u t t u r e pol i t iche e de l la p u b b l i c a a m m i n i 
s t raz ione , non solo in vis ta di questo pa r t i 
colare m o m e n t o c o n g i u n t u r a l e , m a come p ro 
spet t iva di l u n g o pe r iodo : ques to , a lmeno , se 
è esat ta la m i a d iagnos i de l l ' a t tua le fase di 
sv i luppo de l l ' e conomia i t a l i ana e del le sue 
prospet t ive , in base a l la q u a l e è d a r i t enere 
che i g r a n d i compless i , n o n sol tanto pe r il 
finanziamento e p e r lo sv i luppo del la d o m a n 
da, d i p e n d e r a n n o da l le decisioni che p o t r a n n o 
essere assun te dag l i o rgan i del la p r o g r a m m a 
zione. 

Penso sol tanto a quel lo che può signifi
care , pe r l ' i ndus t r i a meta lmeccan ica , la so
luzione dei p r o b l e m i del le aree metropol i 
tane . Se , nel g i ro di dieci ann i , si s a r a n n o 
c r e a t e . l e condizioni pe r cui ogni i nd iv iduo 
po t rà a m p l i a r e di u n a t r e n t i n a di ch i lomet r i 

il l imi te m a s s i m o di d i s t anza t r a la sua resi
denza e il luogo di lavoro, ciò v o r r à d i r e che 
le imprese g o d r a n n o di u n m a r g i n e p iù am
pio in o rd ine al la scelta del le localizzazioni 
e, nel lo stesso tempo, si s a r à ass icura to u n 
mig l i o r amen to compless ivo de l le condizioni 
del la classe lavora t r ice , condiz ioni che non 
sono de t e rmina t e u n i c a m e n t e da l l ' en t i t à del la 
re t r ibuz ione , m a anche tu t to u n ins ieme di al
t re c i rcostanze (e coloro che r i s iedono in 
P i emon te n e s a n n o qua lcosa) . 

P e r r ende re possibi le il r a g g i u n g i m e n t o di 
u n obiett ivo come quel lo ind ica to , p e n s i a m o 
di impos ta re , fin d 'o ra , u n a r icerca , al fine di 
i nd iv idua re u n a ser ie d i impre se , m o d e r n e e 
impos ta te su l la p roduz ione di m a s s a , a l le qua 
li affidare del le commesse indus t r i a l i con un 
p r o g r a m m a decennale . P e n s i a m o a cosa si
gnifichi r i solvere in ques to m o d o il p r o b l e m a 
del l 'edi l iz ia , invece di lasc iare che - t an to pe r 
fare u n esempio - le va r i e un ive r s i t à s iano 
proget ta le e real izzate c i a scuna a suo modo , 
m a g a r i nel m o d o peggiore (come è accaduto 
per quel la d i Tor ino , che v a n t a il peggior 
r appor to t r a spaz io p rodu t t i ve e spazio im
produ t t ivo , e come è avvenu to pe r a l t re un i -
versi tàj che h a n n o voluto e m u l a r e la p r i m a 
in ques ta g a r a di inefficienza). 

Se r i u sc i r emo a p o r t a r e a v a n t i l ' adegua
m e n t o del le s t r u t t u r e scolas t iche, a t t raverso 
del le p roduz ion i in ser ie , con la r icerca di 
appl icazioni di nuovi p rodot t i , noi offriremo 
del le prospet t ive di sv i luppo di l ungo per iodo 
al la nos t ra indus t r i a . Non solo, m a ass icure
r e m o anche u n a protez ione pe r fe t t amen te ac
cet ta ta a livello in te rnaz iona le (in q u a n t o non 
fa remo al t ro che segui re l ' e sempio a l t ru i ) . 
Ino l t re c ree remo u n incent ivo al la r icerca , 
che p r o b a b i l m e n t e è di pa r t i co la re impor t anza 
a i fini del la r icerca ch imica . Non credo , in
fatti, che ta le r icerca possa basa r s i ancora per 
mol to su l la ind iv iduaz ione di composiz ioni 
pe r deters ivi che « lavano s e m p r e p iù b ian
co » e di nuove fibre che s e m p r e m e n o h a n n o 
bisogno del ferro da s t i ro . Penso , invece, 
che la r icerca dovrebbe s e m p r e p i ù or ientars i 
a l l ' app l icaz ione di nuovi p rodot t i nel l 'edi l i 
zia, al le appl icazioni scolast iche, al le appl ica
zioni che possono consegui re da l l ' a t tuaz ione 
de l la r i fo rma san i ta r ia , e cosi via . 

Ora , chi può gest ire ques ta formazione di 
d o m a n d a ? Chi po t rà a s s i cu ra re ne l le nuove 
condizioni del le imprese i necessar i finanzia
m e n t i ? Sol tanto la classe pol i t ica p u ò farlo, 
a t t raverso gli o rgan i del la p r o g r a m m a z i o n e . 
La classe poli t ica è, qu ind i , in g r a d o di crea-
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re u n effettivo contropotere nei confronti della 
tecnos t ru t tura , c reandosi pe rò essa stessa u n a 
p rop r i a tecnos t ru t tura , er igendosi a classe im
prendi tor ia le . 

I p rob lemi che ci t rov iamo a dover affron
ta re sono n a t u r a l m e n t e vast i e compless i . Ma, 
pa radossa lmente , m e n t r e ci t rov iamo nel la 
s i tuazione p iù diffìcile, da l p u n t o di vista eco
nomico e tecnico, s i amo anche ne l la s i tuazione 
p iù favorevole dal p u n t o di vista polit ico. 
Pe r ché sia possibile profi t tare di ta le oppor tu
ni tà , occorrerà tu t tavia che mol to coraggio sia 
d imos t ra to così da l la classe poli t ica come da 
quel la imprend i to r i a le . 

I n mer i to ad u n a l t ro aspet to , debbo d i re 
che non sono p u r t r o p p o in condiz ione di espri
m e r e u n giudizio documen ta to sul ruo lo dei 
t re g r and i compless i , cu i si è accenna to nel la 
d o m a n d a che mi è s tata r ivol ta . Debbo quin
di l i m i t a r m i ad a l cune cons ideraz ioni d i ca
ra t te re generale , la p r i m a del le qua l i ver te 
su l la necessi tà di po tenz ia re le g r a n d i impre 
se, p e r esigenze di compet i t iv i tà in ternaz io
nale , ed anche pe r sa lvare le prospet t ive di 
u n o sv i luppo ar t icolato del le nos t re indus t r i e 
ch imiche che non r ispecchi u n model lo prei
storico qua l e quel lo cui s e m b r a i sp i ra rs i u n 
certo sv i luppo del sud ( tema, questo , che è 
s tato sollevato anche da l l 'onorevole Giorgio La 
Malfa, nel corso del la p r i m a pa r t e di ques ta 
sedu ta ) . 

Ri tengo, nel con tempo, che sia oppo r tuno 
procedere ad u n a ch i a r a definizione dei r ispet
t ivi ruo l i , al fine di evi tare sovrapposiz ioni 
e d i i m p e d i r e che, p e r a l t ro verso , ad u n obiet
tivo di questo genere si add ivenga come r isul
tato di decisioni p rese u n i c a m e n t e sul p i ano 
in te rnaz iona le , da p a r t e dei grossi car te l l i , e 
sub i te da l la nos t ra economia . N o n credo , pe rò , 
che u n s imi le a d e m p i m e n t o d e b b a es tenders i 
s ino al p u n t o . d i s tabi l i re al det tagl io i var i 
p r o g r a m m i aziendal i . Sono convinto che una 
cer ta flessibilità d e b b a essere ga ran t i t a , per
ché le s i tuazioni si modif icano e p e r c h é u n 
cer to impegno di par tec ipaz ione del s ingolo 
complesso az iendale deve essere ass icura to . 

Ri tengo che, in ques to processo di defini
zione dei va r i ruol i , u n a par t i co la re at ten
zione d e b b a essere r i se rva ta al po tenz iamento 
del la r icerca. Occorre s f ru t ta re al m a s s i m o il 
potenzia le di r icerca che - a l m e n o a giudica
re da l le notizie che ci pe rvengono - rischia 
di essere g ravemen te compromesso, da l p ro
t ra r s i del la a t tua le s i tuaz ione di r i s t agno e di 
incertezza, e che invece è fondamenta le ai fini 
de l la r ip resa , sopra t tu t to p e r i set tori de l la in

dus t r i a ch imica ed affine e in vis ta del la solu
zione dei p r o b l e m i del Mezzogiorno. 

P R E S I D E N T E . A questo p u n t o , m i sem
b r a che sa rebbe oppo r tuno che gli a l t r i col
leghi che lo des ider ino in te rvengano nel la 
discussione p o n e n d o le loro d o m a n d e , alle 
qua l i il professor L o m b a r d i n i po t r à r ispon
dere con u n un ico in tervento finale. 

TOCCO. Sarò brev iss imo, e m i scuso ant i 
c ipa tamente pe r il fatto che forse q u a l c u n a 
delle d o m a n d e che ora por rò h a già r icevuto 
r isposta impl ic i ta da par te del professor Lom
ba rd in i . 

Innanz i tu t to m i riallaccio al l 'affermazione 
che è s tata d a lui fatta, in base al la qua le 
può dars i che , nel lo sv i luppo fu turo dei r ap 
port i in te rnaz iona l i , pe r quan to at t iene al 
settore ch imico , r i m a n g a u n ruolo da svolgere 
pe r due dei nostr i g r a n d i g r u p p i m e n t r e l 'al
t ro dovrebbe essere e s t r e m a m e n t e l imitato 
nel la p rop r i a azione. 

LOMBARDINI , Membro del comitato tec
nico scientifico per la programmazione econo
mica. Mi scusi l ' i n t e r ruz ione onorevole Toc
co. Io, in effetti, penso che , a l unga scadenza, 
questo ruolo d e b b a essere aper to a tu t t i . 

TOCCO. Ev iden temen te , al lora, il discorso 
al qua le ella faceva r i fe r imento è u n discorso 
l imitato al b reve per iodo. Ella, professor Lom
b a r d i n i , nel contesto di tale discorso,, h a affer
mato espl ic i tamente che al terzo g r a n d e g rup 
po, ne l l ' even tua l i t à ipotizzata, n o n r i m a r r e b 
be che occupare gli interst izi che po t rebbero 
r i m a n e r e l iber i . 

Come si sa lda questo suo p u n t o di vista -
p robab i lmen te esatto - con il fatto che di re
cente a que l lo stesso g r u p p o sono stati dat i 
degli affidamenti notevoli e con il fatto che -
come già ieri in ques t a sede è stato fatto p re 
sente - quel lo stesso g r u p p o sta pe r d a r corso 
ad u n ' a l t r a in iz ia t iva annunc i a t a di recente ? 
Come si l egherebbe la prospet t iva di u n a s u a 
scomparsa o r iduz ione , o add i r i t t u r a la neces
si tà d i u n accordo che dovrebbe c o n t r a r r e con 
u n g r ande g r u p p o in te rnaz iona le , con gli ul te
r ior i inves t iment i d i d e n a r o pubb l i co che ho 
r icordato ? 

La seconda d o m a n d a che vorre i por le è la 
seguente; non le s e m b r a che ne l la difficile si
tuazione che cara t te r izza il set tore chimico 
i tal iano e s t ran ie ro vi sia u n a notevole carenza 
imprend i to r ia le p u b b l i c a e p r iva t a 1 Di ciò 
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sono p r o f o n d a m e n t e convin to e r i t engo che 
ques ta s i tuaz ione sia dovu ta ol t re che a ca
r e n z a del la r icerca a n c h e ad u n affievolirsi, 
nel n u m e r o , del le capac i tà imprend i to r i a l i . 
L ' i m p r e n d i t o r e pubb l i co , r ecen temen te , h a 
denunc ia to la p r o p r i a s i tuaz ione causa t a da l l a 
obsolescenza dei suoi imp ian t i , da i cos iddet t i 
« r a m i secchi », ed h a ind ica to perf ino il r ime
d io : u n con t r ibu to di t r emi l ac inquecen to mi 
l iardi d i d e n a r o pubb l i cò , ponendos i così su l 
p iano del la imprend i to r i a l i t à p r iva ta . Ora , le 
chiedo se ques ta s i tuaz ione non n a s c o n d a u n a 
cer ta incapac i tà (o n o n sufficiente capaci tà) 
imprend i to r i a l e ad inser i r s i nel q u a d r o pre 
sente con la necessa r ia d inamic i t à . 

Infine, concordo pe r fe t t amen te con il p ro
fessor L o m b a r d i n i q u a n d o egli afferma la ne 
cessità d i u n a m a g g i o r e indus t r i a l i zzaz ione 
del paese al lo scopo di a u m e n t a r e la p r o d u 
zione, d i c r ea re n u o v i post i di lavoro e di 
p r o d u r r e r e d d i t o d a re inves t i re : r edd i to che , 
come è notq, p o n e in m o v i m e n t o u n mecca-
n i s m p d i sv i l uppo c e r t a m e n t e d a tu t t i ausp i 
cato. Nel la s u a esposiz ione ella h a fatto poi 
r i f e r imen to a d u n a « tavola ro tonda » t enu tas i 
ad Algeci ras , ne l la q u a l e è s tato p reso in con
s ideraz ione il p r o b l e m a de l la obsolescenza 
degli i m p i a n t i e q u i n d i de l la necessar ia r i 
s t ru t tu raz ione del le i m p r e s e indus t r i a l i . Ora , 
m i pe rme t t e r e i d i far n o t a r e che , pe r q u a n t o 
r i g u a r d a i paes i de l l ' es t , la sca rsa p r o d u t t i 
vità cui p u r e si è a c c e n n a t o ad Algeci ras , n o n 
è gene ra t a e sc lus ivamente da l l a obsolescenza 
degli imp ian t i , m a a n c h e da l la insufficiente 
resa del fat tore lavoro; h o infatt i app reso che 
quei paesi (a cominc ia re da l l a Russ ia ) s tan
no d e n u n c i a n d o del le s i tuaz ioni pa radossa l i 
di m a s s i m a p rodu t t i v i t à t enu to conto del 
loro pa r t i co l a re t ipo di economia d i r ig i s ta . 
Credo che da l f enomeno de l la sca rsa p r o d u t 
tività d e t e r m i n a t a da l l a insufficiente resa del 
fattore l avoro esul i il nos t ro paese . S e ciò 
dovesse essere , e l la , p ro fesso r L o m b a r d i n i , 
come r i t iene si possa ovv ia re a ques to incon
venien te 7 E v i d e n t e m e n t e , infatt i , n o n bas te
rebbe in ques to caso p rovvede re al la r i s t ru t 
tu raz ione degl i i m p i a n t i . B i sognerebbe pro
d u r r e , cioè l avora re , con quel lo sp i r i to cu i 
el la accennava e che nel nost ro paese sem
b r a essersi no t evo lmen te affievolito. 

Vor rebbe , professore , e s p r i m e r e a tal p ro 
posito il suo autorevole p a r e r e ? 

DAMICO. Condiv ido mol te del le afferma
zioni del professor L o m b a r d i n i , ed in pa r t i 
colare l ' impos taz ione u n i t a r i a e naz iona le che 

egli h a dato al p r o b l e m a del Mezzogiorno . 
Ora, p rop r io da ques to p u n t o di v is ta vor re i 
sollevare u n ques i to : noi a b b i a m o s e m p r e 
avuto al nord , sia nei m o m e n t i favorevoli che 
nei m o m e n t i di s tasi , u n a s i tuaz ione di m a s 
s ima concent raz ione indus t r i a l e . L ' a r g o m e n t o 
s e m p r e addot to a sos tegno d i ques to s ta to di 
cose dai nostr i avve r sa r i poli t ici o dagl i im
prendi tor i *"del n o r d è s e m p r e s tato ques to : 
occorreva rafforzare la concentaz ione indu
st r ia le al nord con le conseguenze posi t ive sui 
livelli occupazional i e su l l a p rodu t t iv i t à , an
che a fini compet i t iv i ne i r i g u a r d i del le a ree 
forti del la C o m u n i t à economica europea . Cioè, 
in pra t ica , il d iscorso che el la fa su scala 
nazionale veniva r ipo r t a to su sca la europea . 
Ora le ch iedo: q u a n d o si p rospe t t ano tali pro
b l e m i in m o d o u n i t a r i o , n o n si r i sch ia di p r i 
vi legiare ogge t t ivamente ancora u n a volta e 
s e m p r e le aree forti ? Non esiste u n per icci 
in ques ta d i rez ione ? E, d a ques to p u n t o di 
vista, vorre i agg iunge re che , p u r r iconoscendo 
la oppor tun i t à d i u n a i ndag ine sug l i invest i
men t i ne l la i ndus t r i a ch imica naz iona le e in 
quel l i nel sud in pa r t i co la re , a m i o avviso 
sa rebbe anche e s t r e m a m e n t e u t i l e e s a m i n a r e 
q u a n t o è stato da to al n o r d e a l s u d sopra t 
tut to sotto il profilo del r edd i to naz iona le r id i 
s t r ibui to . La seconda d o m a n d a r i g u a r d a - f o n 
d a m e n t a l m e n t e il p r o b l e m a del le capac i t à im
prend i to r ia l i del r a p p r e s e n t a n t e pubb l i co . 
C o m p r e n d o pe r fè t t amen te che cosa il profes
sor L o m b a r d i n i vogl ia d i re , m a q u a n d o si par 
la di capaci tà i m p r e n d i t o r i a l e , dopo l 'espe
r ienza de l le g r a n d i holding p u b b l i c h e , dob
b i a m o conv ince rc i che n o n si deve p i ù conti
n u a r e a rafforzare la s t r u t t u r a finanziaria del
l ' impresa , quan to le s t r u t t u r e : po l i t iche e di 
p r o g r a m m a z i o n e r i d i m e n s i o n a n d o le s ingole 
i m p r e s e a compi t i prec ìs i d i scelte p rodu t t ive 
e di livelli di p rodu t t iv i t à . 

E a l lora se cosi è il d iscorso d iven ta a m 
p i o : che t ipo di s t r u m e n t i lo Sta to e le* re
gioni possono da r s i in t e r m i n i d i p r o g r a m 
maz ione ó che cosa p revede , professore , pe r 
ga r an t i r e quel l ivello di imprend i to r i a l i t à 
verso il qua le le s ingole imprese , pubb l i che 
o pr iva te , devono ind i r i zza re i loro obiett ivi ? 

ANDERLINI . Vorre i r i p o r t a r e il discorso 
a quel lo che m i è p a r s o il t e m a cen t ra le de l la 
esposizione del professor L o m b a r d i n i , che dice 
che senza u n a u m e n t o del 6 pe r cento del 
reddi to naz ionale è imposs ib i le pensa re ad 
u n a r i p r e sa d e l l ' i n d u s t r i a ;ohimica . 
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LOMBARDINI , Membro del comitato tec
nico scientifico per la programmazione eco
nomica. U n a r ip resa forse è imposs ib i le , 
m a p u ò da r s i che u n certo sv i luppo possa aver
si u g u a l m e n t e m e d i a n t e col legament i con il 
me rca to es tero: il che non risolve c o m u n q u e 
il p r o b l e m a del la occupazione globale. 

A N D E R L I N I . Quind i la conditio sine 
qua non è l ' a u m e n t o del tasso del r edd i to 
naz iona le del 6 pe r cento, condizione essen
ziale a n c h e p e r u n a r ip resa del la poli t ica 
mer id iona l i s t i ca in genera le . 

Condiv ido ques ta impostazione, m a vorre i 
che se ne approfondissero le impl icaz ioni ; 
pe rché , ch iedere al nos t ro s i s tema p rodu t t i vo 
d i r i p o r t a r e al r i t m o del 6 pe r cento l ' incre
m e n t o del r edd i to significa ch iedere a l la clas
se opera ia i t a l i ana di fare qualcosa; infat t i 
senza il consenso del la det ta classe non si 
a r r i v a ad u n inc remento del 6 p e r cento, 
condiz ione necessar ia , m a non sufficiente, p e r 
il d i s locamento verso il Mezzogiorno del le 
nuove imprese . Quale ga ranz ia h a la classe 
opera ia che ques to d is locamento avvenga ef
fe t t ivamente ? La s tor ia degli u l t imi a n n i di
m o s t r a che a b b i a m o c a m m i n a t o in d i rez ione 
opposta . 

C o m p r e n d o che si t ra t ta di u n a d o m a n d a 
a sfondo poli t ico, m a il professor L o m b a r -
d in i si m u o v e , come tut t i gli economist i seri 
oggi, in u n a m b i t o polit ico nel senso che p e r 
gli economist i la poli t ica d iven ta u n a com
ponen te del la economia , come pe r i poli t ici 
l ' economia è u n a componen te del la poli t ica. 

Le impl icaz ion i cui m i r i fer ivo d ipendono 
da l fatto che nel n o r d si deve d a r e luogo 
a d u n a mob i l i t à d i lavorator i e ciò compor t a 
de i sacrifìci i m m e d i a t i pe r u n a p a r t e de l la 
classe opera ia del nord , che con i suoi orga
n i s m i s indaca l i e polit ici po t rebbe accet tare 
una p rospe t t iva del genere , a condizione che 
si fosse in g r a d o di ga ran t i r e che gli sbocchi 
s a r a n n o quel l i decisi a tavolino e n o n a l t r i . 

La seconda d o m a n d a è di o rd ine tecnico: 
il professor L o m b a r d i n i h a posto l ' accento 
sul la necess i tà d i r agg iunge re d imens ion i 
tali da pe rme t t e rc i d i f ronteggiare la con
cor renza in te rnaz iona le . Mi rendo conto di 
questo g rave p r o b l e m a e credo che la peggior 
i a t tu ra che possa capi ta re a l l ' I ta l ia sia d i 
finire sotto il c o m a n d o de l l 'Amer ica o del la 
Ge rman ia . A questo proposi to vorre i chie
derle , professore , di darc i u n ' i d e a del r a p 
por to che vi è fra le nos t re imprese e le 
magg io r i imprese s t ran ie re nel set tore: vor
rei sapere , in definitiva, 1'« Eni » e la « Mon-

tedison » s ingo la rmente prese , o ins i eme , in 
qua le r appor to si t rovino con le i m p r e s e in
te rnaz ional i . 

P R E S I D E N T E . Dal m o m e n t o che condi
vido l ' anal is i mol to s t imolan te a d anche 
la t e rap ia ind ica ta p e r affrontare la crisi 
del la indus t r i a ch imica i ta l iana, r ivolgo u n a 
d o m a n d a cui si può r i spondere in t e r m i n i 
polit ici , m a che impl ica forse u n a valuta
zione di ca ra t te re tecnico. Ier i a b b i a m o in
sistito sul la possibi l i tà e sul la necessi tà di 
p r ed i spo r r e e rea l izzare p ian i set tor ia l i che 
s iano co n t emp o ran eamen te p ian i d i r iorga
nizzazione, di a m m o d e r n a m e n t o é r i s t ru t tu 
razione e di sv i luppo. Ora vorre i ch iedere 
se il professor L o m b a r d i n i r i t iene che sia 
possibile procedere abbas t anza r a p i d a m e n t e 
al la definizione di u n a ser ie d i p r o g r a m m i 
di r i s t ru t tu raz ione che abb i ano le cara t te r i 
s t iche anzidet te . E possibi le a t ecn icamente » 
avere p ian i d i ques to genere ? O la assenza 
di volontà pol i t ica di p rocedere in ta l senso 
finirà con l ' a b b a n d o n a r e a se stessi i processi 
di r i s t ru t tu raz ione , esponendo così le au tor i tà 
pol i t iche locali , il Governo, le v a r i e forze 
pol i t iche e qu ind i il r eg ime democra t ico 
stesso a sub i r e le press ioni , le m i n a c c e e i 
r icat t i delle imprese che sono in magg io re 
difficoltà ? 

Concordo, infatt i , con q u a n t o det to dal 
professor L o m b a r d i n i c i rca l ' inf luenza del la 
crisi de l l ' i ndus t r i a su l la società i ta l iana . Ri
tengo che u n p r o g r a m m a di in te rvent i pe r 
la r i s t ru t tu raz ione , volto al r i s a n a m e n t o e al 
r i lancio dei set tori , cost i tuisca v e r a m e n t e 
u n o degli e lement i fondamenta l i pe r far sì 
che l ' au tor i tà polit ica possa in t e rven i re nel
l ' a t tua le crisi in m o d o efficace e consapevole , 
senza essere costret ta d a press ioni pa rz ia l i . 
Ma, insisto, t ecn icamente è possibi le elabo
r a r e in fretta e t empes t ivamente i p i an i di 
r i s t ru t tu raz ione e d i sv i luppo ? 

LA MALFA GIORGIO. Vorre i sof fermarmi 
sul la pa r t e p iù genera le de l l ' in te rven to del 
professor L o m b a r d i n i , e s p r i m e n d o a lcun i mo
tivi di dissenso, da p a r t e mia , sia su q u a n t o 
d a lui det to , che s u a lcuni concetti esposti 
da l l 'onorevole Ander l in i . 

Innanz i tu t to , c redo che venga q u i fatta 
un 'eccessiva accentuazione del p r o b l e m a del
la r i s t ru t tu raz ione indus t r i a le , e noto inol t re 
u n a certa tendenza , d a p a r t e degli economist i 
e dei politici, a cons idera re la r i s t ru t tu ra 
zione indus t r ia le come u n fenomeno, u n con-
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notato necessar io n e l l ' a m b i t o del le d imens io 
ni e de l la n a t u r a che esse h a n n o ne l la società 
i ta l iana . So che in ques to m o m e n t o nel set
tore d e l l ' i n d u s t r i a ch imica si fa u n g r a n pa r 
lare di r i s t r u t t u r az ione , a fini che non sem
pre r i tengo leciti su l p iano az ienda le : m a 
r i tengo che spet t i a noi fare, in u n ce r to 
senso, i conti a l le az iende , pe r s tab i l i re d a 
u n a p a r t e fino a che p u n t o c o r r i s p o n d a n o 
a rea l tà cer te d i ch ia raz ion i di difficoltà avan
zate da l le i n d u s t r i e ch imiche , e d a l l ' a l t r a 
qua n t e s i tuaz ioni v e n g a n o invece fa l samente 
sopravva lu ta te . 

M a i p r o b l e m i de l la r i s t ru t t u r az ione d i 
di cu i qu i si p a r l a de r ivano piu t tos to da l l a 
nos t ra incapac i t à , pe r il passa to , a d ev i ta re 
u n a p iù gene ra l e cr is i economica: a b b i a m o 
così posto fuori da l l e condizioni d i c o m p e 
ti t ività degli i m p i a n t i che in u n a d ive r sa si
tuazione , pe r q u a n t o r i g u a r d a la d o m a n d a 
e i costi , r i s u l t e r e b b e r o pe r fe t t amen te va l id i . 
Se infat t i a b b i a m o a l cun i imp ian t i i ndus t r i a l i 
relat ivi a l l a l avoraz ione de l le fibre c h i m i c h e 
che r i sa lgono a p i ù di q u a r a n t ' a n n i fa, a l t r i 
imp ian t i sono n u o v i , e p p u r e si t rovano in 
condizioni di difficoltà: s a p p i a m o ad esem
pio che 1'« A n i c » h a de l le pe rd i t e sui com
plessi d i Gela e di Pist icci , sorti negl i « a n n i 
sessan ta ». Ques ta s i tuaz ione s a r à d u n q u e de
t e r m i n a t a d a fat tor i economic i , che cioè n u l l a 
h a n n o a che fare con il n a t u r a l e processo 
tecnologico, m a c h e invece d e r i v a n o da l l e 
difficoltà i n c o n t r a t e d a l l a nos t r a economia . 
At t raverso gli e r ro r i d i u n a pol i t ica econo
mica c h e r i sa le agli scorsi ann i , noi a b b i a m o 
crea to dei p r o b l e m i la cui so luz ione oggi si 
p r e sen t a c o m e u r g e n t e , E c 'è s t a t a a suo 
t e m p o u n a l u n g a d iscuss ione (con u n a d i 
vergenza di op in ion i t r a r epubb l i can i d a u n a 
pa r te , Governo e s indaca t i da l l ' a l t r a ) c i rca il 
modo di aff rontare i p rob lemi di pol i t ica eco
nomica in u n paese c o m e il nos t ro : oggi pu r 
t roppo ci t r o v i a m o ad af f rontare u n a s i tua
zione: d e t e r m i n a t a dal m a n c a t o a p p r o n t a 
men to degli s t r u m e n t i idonei a p r even i r l a . A 
ques to p ropos i to accet to poi q u a n t o detto, da l 
professor L o m b a r d i n i i n t o r n o a cer te d isposi 
zioni di legge che non a iu tano la r i s t r u t t u r a 
zione m a m a n i f e s t a n o p iu t tos to lo s ta to di 
crisi del nos t ro s i s tema, crisi che n o n abb ia 
mo s a p u t o ev i ta re . 

S t a n d o così le cose, c redo n o n si possa 
accet tare la s i tuaz ione p rev i s ta da l professor 
L o m b a r d i n i , c h e cioè nei p ross imi a n n i noi 
a v r e m o u n ' o c c u p a z i o n e e s t r e m a m e n t e s ta
gnan te , e che il m a s s i m o che poss iamo oggi 

fare è a u m e n t a r e l 'occupaz ione nel Mezzo
g io rno a scapi to di que l l a del n o r d . 

Infatti un paese che h a u n a pe r sona su 
tre che lavora, e u n a p e r c e n t u a l e del dieci 
pe r cento de l la popolaz ione i m p i e g a t a nel set
to re indus t r i a le non p u ò pe rme t t e r s i u n vero 
progresso , p e r le ragioni g i u s t a m e n t e ind ica te 
dal professor Lombard in i : lo sv i l uppo del
l ' economia i t a l i ana dev 'essere infat t i soprat 
tu t to sv i luppo indus t r ia le , p r i m a che di a l t r i 
set tori . 

Di fronte a, ques t a s i tuaz ione ch i edo qua l e 
t ipo di poli t ica si p u ò fare oggi p e r ev i t a re che 
l 'occupazione r isul t i s t a g n a n t e nei p ross imi 
c inque ann i . E a ques to p ropos i to d o m a n d o ai 
col leghi e al professor L o m b a r d i n i im par t i 
colare se, s tando così le cose, n o n è il caso di 
ch iedere al Governo di svolgere u n a pol i t ica 
di in tervent i accelera t iss imi , p e r c r ea re u n a 
s t r u t t u r a indus t r ia le p iù robus ta , e che inol
t r e effettui dei controll i a l ivel lo de i c o n s u m i , 
effettui un calcolo ser io del f abb i sogno di 
inves t iment i pe r i p ross imi a n n i , c h i e d a ai 
s indacat i opera i (mi r i fer isco a q u a n t o d iceva 
p r i m a il collega Ander l in i ) cosa significhi u n a 
poli t ica del genere in t e rmin i di c red i to , di 
sa lar i e di consumi . I n s o m m a c redo c h e se 
la s i tuaz ione è q u a l e è s ta ta qu i p rospe t t a ta , 
noi dobb i amo porci i var i p r o b l e m i ad essa 
relat ivi in u n a m a n i e r a p i ù d r a m m a t i c a di 
que l l a a s sun ta da l professor L o m b a r d i n i ne l l a 
s u a esposizione; sono infat t i mo l to preoccu
pa to sul la s i tuaz ione di ca ra t t e r e genera le 
de l la nos t ra economia . 

LOMBARDINI , Membro del comitato tec
nico-scientifico per la programmazione econo
mica. R i sponderò innanz i tu t to a l l e d o m a n d e 
poste dagl i onorevoli Ande r l i n i e L a Malfa , 
che toccano temi t r a loro conness i . Devo su
bi to d i r e che non r i t engo che la cr is i i t a l i ana 
s ia so l tan to u n a crisi c o n g i u n t u r a l e dovu ta a 
insufficienza di d o m a n d a in u n processo che , 
a l m e n o p e r q u a n t o r i g u a r d a le prospe t t ive di 
l ungo per iodo, si sv i l uppa in m o d o abbas t an 
za s icuro . 

Credo che noi s i a m o di fronte a l l a prospet 
t iva di un insufficiente sv i luppo de l l a d o m a n 
d a nel lungo per iodo. Mi l imi te rò a d i r e che 
le s t r u t t u r e dei reddi t i nel n o s t r o paese spe
cie quel l i esistenti nel Mezzogiorno e l 'esau
rirsi del peso c h e su l lo sv i l uppo del la do
m a n d a h a n n o avuto certi fenomeni ca ra t te r i 
stici degli « anni c i n q u a n t a e sessan ta» , giust i 
ficano il m i o pes s imi smo su l le prospe t t ive di 
u n o sv i luppo dei consumi pr iva t i in fu turo in 
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m i s u r a tal© d a g a r a n t i r e quegl i obiettivi di 
crescita; del r e d d i t o che sono necessari pe r la 
soluzione dei nostr i p rob lemi di fondo. Posso 
sbagl ia re in q u e s t a m i a valutaz ione: questa è 
la d iagnosi de l l a s i tuaz ione i ta l iana a t tua le . 

Già a l la fine degli « apni c i n q u a n t a », ebbi 
modo di e s p r i m e r e dei dubb i su l la possibil i tà 
del la con t inuaz ione del mi raco lo economico. 
Quel la m i a previs ione , s fo r tuna tamente , h a 
t rovato un r i scont ro ne l la rea l tà a t tuale . 

S t a n d o così le cose, il p r o b l e m a diventa 
complesso: si t r a t t a infatt i , sopra t tu t to , di 
g a r a n t i r e adegua t e p rospe t t ive di sv i luppo 
del la d o m a n d a . Ho s e m p r e g u a r d a t o con u n 
ce r to sospet to ai sugger imen t i d i i l lustr i col
leglli ed amici che r i t enevano sufficiente favo
r i re ne l l ' a t t ua l e contes to la r ip resa dei con
sumi ed a t t ende re c h e si verif ichino, così le 
condizioni più favorevoli a l l a r ip resa degli 
inves t iment i . 

In ver i tà sii p o n e in tu t t a la sua grav i tà il 
p r o b l e m a de l la r i s t ru t tu raz ione che r ichiede 
u n a coraggiosa pol i t ica degli inves t iment i ed 
o r i en tament i e di> s t imolo adeguat i da par te 
del la p r o g r a m m a z i o n e e de l la poli t ica econo
mica . Il p r o b l e m a di fondo r i g u a r d a il modo 
di p o r t a r e avan t i q u e s t a pol i t ica ; m e n t r e si sti
mo lano gli inves t imen t i si debbono creare 
prospet t ive adegua t e di sv i luppo del la doman
da. Ri tengo che ques te u l t i m e po t r anno ve
n i re a n c h e da u n a in te l l igente polit ica delle 
r i forme. Anche se noi accet tassimo l ' idea di 
non insis tere sul le espor tazioni , p o t r e m m o 
trovarci con la sg rad i t a so rpresa di u n 
b rusco a u m e n t o del le impor taz ion i in conse
guenza del la magg io re compet i t iv i tà degli al
t r i . D o b b i a m o affrontare ques to r ischio e cer
care le vie pe r s u p e r a r e con efficienza queste 
difficoltà. D o b b i a m o ope ra re su l la l inea che 
consente il s u p e r a m e n t o de l la cong iun tu ra at
tua le e cercare anche , pe r mig l io ra r e le pro
spet t ive di sv i l uppo di l ungo per iodo , di svol
gere u n a poli t ica di r i fo rme. • 

Si p o n e u n p r o b l e m a : pe r fare tu t to 
questo è necessar io a t t ua re u n a polit ica di 
control lo dei c o n s u m i pr iva t i ? Io direi di 
no. In Ingh i l t e r r a , app l i cando questa poli
tica, si è avu ta u n a grossa delus ione ed at tual
m e n t e ci si p r eoccupa pe r la cadu ta dei con
s u m i pr iva t i . 

Il p r o b l e m a si pone in prospet t iva : non 
c 'è d u b b i o che , se vog l iamo sv i luppa re i con
s u m i sociali , u n a p a r t e adegua t a del red
dito dovrà pas sa re al set tore pubbl ico . Ciò che 
avviene in a l t r i paes i è significativo. In Svezia 
l 'opera io m e d i o h a u n coefficiente di tassa
zione p a r i al 40 pe r cento. In U n g h e r i a un au

m e n t o del sa la r io fino al 2 per cento n o n v i e n e 
tassato, m e n t r e le percentual i magg io r i sono 
tu t te tassate quas i in te ramente . Se si vuole 
u n adegua to svi luppo dei servizi sociali , si 
deve accet tare che pu re il po tere di acqu is to 
sia incana la to in quel la di rezione. 

Da ques ta affermazione a l l ' a l t r a , e cioè 
che si impone u n a polìtica dei reddi t i , coinè 
è s ta ta concepi ta in Italia, ci co r re pa rec 
chio . Se la p r i m a è accettabile, non così si 
può d i r e pe r la seconda. In u n o degli u l t i m i 
convegni al qua le ho par tec ipato , m i sono 
t rovato in b u o n a compagn ia nel sostenere 
ques to concet to. Infat t i , Dun lop , u n eco-
norriista amer i cano che da noi s a r e b b e clas
sificato Certamente di destra , faceva t re osser
vazioni . La p r i m a : la politica de i r edd i t i non 
deye essere u n sur roga to per le a l t r e pol i t iche. 
Nel nos t ro paese , dobb iamo r iconoscer lo , r i 
c o r r i a m o al la pol i t ica dei reddi t i pe r l ' inca
pacità" di s v i l u p p a r e u n a polì t ica fiscale. La 
seconda osservazione: non -si p u ò a t t u a r e al
c u n a pol i t ica dei reddi t i senza il con t r ibu to 
posi t ivo dei s indacat i . La terza : n o n si p u ò 
fare sol tanto u n a polit ica dei sa la r i , m a a n c h e 
u n a pol i t ica d i r i fo rme. Così facendo è pos
sibile in t avo la re u n discorso a m p i o con i s in
dacat i , d iscorso che deve essere fatto se si 
vuole affrontare il p rob l ema del la r i s t ru t tu ra 
zione e del le r i forme (ques t 'u l t imo è quel lo 
che in teressa di p iù i s indacat i ) . Occorre tut
tavia che i s indacat i accettino u n a cer ta mobi 
lità sociale, che d i s t inguano gli interessi dei 
lavora tor i d a quel l i di certi s t ra t i piccolo-bor
ghesi che t endono al m a n t e n i m e n t o di cer te 
s t r u t t u r e che impediscono il progresso socia
le ed economico del nòstro paese. Il discorso 
si a l l a rga : si r ip ropone il p r o b l e m a del la 
c redib i l i tà de l la p r o g r a m m a z i o n e . Si t r a t t a di 
u n g r a n d e p r o b l e m a che molt i h a n n o r i t enu to 
finora di po ter accantonare , m e n t r e oggi es
so deve essere affrontato poiché esistono le 
condizioni nuove pe r u n a s u a soluzione . I l 
p r o b l e m a del le r i s t ru t tu raz ion i indus t r i a l i e 
del la mobi l i t à de l lavoro non p u ò essere cer
to r isolto .con lo s t rumen to de l la Cassa in
tegraz ione . 

Con u n amico giur is ta , sto s t u d i a n d o le 
l inee di u n a iniziat iva legislat iva volta ad 
i m p e g n a r e gli o rgan i del la p r o g r a m m a z i o n e 
a p r o m u o v e r e le iniziative che debbono orien
tare la r iqualif icazione del la h ì ano d 'opera 
che dovrà lasciare le att ività inefficienti. Se 
che dovrà lasciare le a t t ivi tà inefficienti. Il 
p r o b l e m a del la r i s t ru t tu raz ione è connesso 
a quel lo dei t r a spor t i met ropol i t an i : il no-
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stro paese , p u r t r o p p o , è anco ra in g r a n pa r t e 
p r ivo di i n f r a s t ru t t u r e che consen tano il su
p e r a m e n t o di u n a c u l t u r a di vi l laggio pre in
dus t r i a le , condiz ione necessara i pe r u n ef
ficiente ed adegua to sv i luppo indus t r i a l e . 
Ecco Una ser ie d i a l t r i effetti indi re t t i di ai-
cùrie r i fo rme: q u e s t ' u l t i m o , in par t i co la re , 
r iveste u n a notevole i m p o r t a n z a n o n solo pe r 
i riflessi favorevoli sul ja d o m a n d a m a per il 
con t r ibu to che p o r t a a l l a soluzione di p ro
b l e m i di res idenza . Le iniz ia t ive as sun te dal 
Governo con la p ro roga del la ' Cassa in tegra
zione ai fine di tu te la re i reddi t i dei lavorator i 
possono t rova re la loro giust if icazione come 
m i s u r e di emergenza , m a non possono essere 
cons idera te m i s u r e di pol i t ica aconomica di 
lungo per iodo . 

P e r q u a n t o conce rne invece il f enomeno 
del la r i s t ru t t u r az ione indus t r i a l e , debbo d i r e 
che esso n o n è s ta to affatto gu ida to dal po
tere pol i t ico: anz i , mol t i u o m i n i politici 
h a n n o reagi to di f ronte ad a lcune conse
guenze che il processo di r i s t ru t tu raz ione 
compor t a . R ico rde rò che , in Svezia su cento 
opera i e l imina t i , c i rca u n a vent ina , pe r la 
loro età e pe r la difficoltà ad essere r iqua
lificati, sono stati, costret t i ad a n d a r e in pen
sione an t i c ipa t amen te . Questo effetto, in u n 
paese e s t r e m a m e n t e sens ib i le alle sperequa
zioni sociali , con u n a forte sp in ta egua l i t a r ia , 
r iveste u n significato t u t t ' a l t r o che t r a scura 
bile. Io r i t engo pe rò che , p r o p r i o la inevita
bil i tà del processo d o v r e b b e indurc i ad adot
tare non g ià la pol i t ica del lo s t ruzzo m a u n a 
polit ica posi t iva pe r con t ro l la r lo . Anche per
ché ta le processo p u ò con t r i bu i r e ad a u m e n 
tare no tevo lmen te la p rodu t t i v i t à del lavoro. 
Processi ana logh i sono cons idera t i negli stessi 
paes i socialist i (il « Comecon » stesso se ne s ta 
occupando) . Basta u n a cons ideraz ione e lemen
ta re : pe rché cos t r ingere u n g r a n n u m e r o di 
persone a svolgere del le a t t ivi tà a l ienant i solo 
al lo scopo di m a n t e n e r e la s t r u t t u r a indu
s t r ia le e red i t a ta da l passa to , m e n t r e se si 
c reano le condiz ioni pe r adegua t i a u m e n t i di 
p rodut t iv i t à , si p u ò consen t i re a quel le stes
se pe r sone di svolgere a t t iv i tà p iù sodisfa
centi e m e n o faticose ? Ev iden temen te , esi
stono delle difficoltà tecniche non indifferenti , 
collegale a d u n a l t ro p r o b l e m a che è s tato 
mol to o p p o r t u n a m e n t e sol levato: il p roble
m a de l l ' imprend i to r i a l i t à . A m i o avviso, 
l 'ostacolo p iù r i levante al la r i s t ru t tu raz ione 
del nost ro s i s tema indus t r i a l e è cost i tui to da 
u n a insufficiente a t t iv i tà di r icerca e da l la 

ca renza del la nos t ra classe i m p r e n d i t o r i a l e , 
ca renza dovu ta al la s t r u t t u r a del le nos t re 
un ivers i t à , al m o d o in cui vengono reclutat i 
gli i m p r e n d i t o r i pubbl ic i . S i amo in p r e senza 
qu ind i di p rob lemi che v a n n o affrontati con 
u rgenza , in q u a n t o le soluzioni che ad essi 
s a r a n n o da te p r o d u r r a n n o i loro frut t i in u n 
fu turo p iu t tos to lontano. 

Pe r q u a n t o r i g u a r d a l ' i ndus t r i a ch imica , 
infine, de l la qua le specif icamente s t i amo 
t r a t t ando , a m i o giudiz io il p r o b l e m a del la 
imprend i to r i a l i t à si mani fes ta o ra in tu t t a la 
sua d r a m m a t i c i t à , con r i fe r imento al passa to 
p iù che al p resen te . Ciò è dovuto al le m a l e 
impos ta te operaz ioni di fusioni e a l le point 
ventures de l la Montedison (na ta in u n con
testo au ta rch ico , e q u i n d i ca ra t t e r i zza ta ol t re 
che da i n u m e r o s i e l ement i p ropu l s iv i , d a ele
m e n t i s t r u t t u r a l i che ne r i ducevano notevol
m e n t e la p rodu t t iv i t à ) . P u r t r o p p o si è r ive
lato u n difetto abbas t anza diffuso ne l l a no
s t ra classe d i r igen te , la qua le , inc l ine a d 
acqu is ta re qua ls ias i impresa che p e r il basso 
prezzo si mos t r i u n buon affare, d i m o s t r a 
di avere u n a men ta l i t à da a n t i q u a r i o e non 
da g r a n d e i m p r e n d i t o r e . La s i t u a z i o n e c h e 
l a m e n t i a m o , è s ta ta d e t e r m i n a t a d a ques te 
défaillances: tu t tavia , oggi in p rospe t t iva 
essa a p p a r e m u t a t a , p re sen tando , in u n con
testo l a r g a m e n t e compromesso , del le possibi
l i tà di r ip resa . 

Pe r q u a n t o r i g u a r d a l ' i ndus t r i a ch imica 
des idero c h i a r i r e che non sono favorevole ad 
a lcuna mort i f icazione del l ' a t t iv i tà i m p r e n d i 
toriale , non solo, m a r i tengo che occorra 
opera re pe rché tu t ta la nos t ra i n d u s t r i a pos
sa avere u n a affermazione a l ivello di mer 
cato mond ia l e . In a l t re paro le , d o b b i a m o r i 
solvere il p r o b l e m a de l l ' i ndus t r i a c h i m i c a in 
modo che si crei u n a possibi l i tà d i sv i luppo 
per tut te le nos t re un i t à p rodu t t ive . Il p ro
b l ema s e m m a i s ta ne l l ' i nd iv iduaz ione del le 
condizioni necessar ie al la rea l izzaz ione di 
ques to sv i luppo ; in propos i to , ho già avu to 
m o d o di sot to l ineare l ' impor t anza che assu
m e in c a m p o in te rnaz iona le l 'o rganizzaz ione 
del la r icerca. 

R ia l l acc iandomi o ra a q u a n t o diceva 
poc 'anz i l 'onorevole Damico r e l a t i vamen te ad 
u n a concent raz ione delle n o r m e r i g u a r d a n t i 
lo sv i luppo indus t r i a l e nel passa to , vorre i 
sot tol ineare come sia u n e r ro re s t ab i l i r e u n a 
conness ione necessar ia t ra a u m e n t o del la 
p rodu t t iv i t à e concent raz ione indus t r i a l e nel 
no rd che h a potu to verificarsi pe r il neces-
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sar io concorso di a l t r e cause . Il p r o b l e m a 
sta q u i n d i ne l la rea l izzazione del le condizio
n i a t t raverso le qua l i u n a p a r t e di questo 
inc remen to possa a l i m e n t a r e u n a accumula
zione control la ta sufficientemente da l la pro
g r a m m a z i o n e , sì d a g a r a n t i r e la localizzazio
ne del le nuove u n i t à al sud . 

P r o p r i o a Br indis i q u a l c h e anno fa ho 
fatto p r o m u o v e r e u n a i n d a g i n e presso gli 
imprend i to r i in teressat i a l la zona ed è r i su l 
ta to che molt i di essi, dopo aver sapu to qual i 
e rano i t empi occorrent i pe r le in f ras t ru t tu re 

e dopo essersi resi conto che non a v r e b b e r o 
potu to o t tenere le garanz ie da essi ausp ica te , 
h a n n o deciso di i m p i a n t a r e u n o s t ab i l imen to 
al nord . 

P R E S I D E N T E . Nel r ing raz ia re il profes
sor Novacco e il professor L o m b a r d i n i p e r la 
loro c h i a r a ed esaur ien te i l lus t raz ione , r in 
vio il segui to del dibat t i to al la p ros s ima 
seduta . 

La seduta termina alle 14,35. 




