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Il contenuto del presente scritto —  nella sua parte es
senziale —  costituisce l’oggetto della relazione : Problemi 
amministrativi della politica di sviluppo del Mezzogiorno, 
svolta al « Convegno italo-jugoslavo di studio sugli aspetti 
sociali dello sviluppo economico », organizzato dalla Com
missione italiana per l’Unesco e tenutosi a Napoli dall’l al 
4 febbraio 1961.



Sommario : 1. Premessa. 2. L ’esperienza italiana : istituzione e 
finalità della « Cassa per il Mezzogiorno ». 3. Caratteristiche 
dell’intervento in ordine allo strumento applicativo. 4. Cri
teri innovativi propri dello strumento prescelto. 5. I problemi 
di collegamento della nuova organizzazione con l’organizza
zione ordinaria : qualificazione della nuova struttura. 6. Il 
Comitato dei ministri per il Mezzogiorno come centro uni
tario della politica meridionalistica. 7. Il piano degli inter
venti della « Cassa » e le sue realizzazioni. 8. a) nel settore 
agricolo ; 9. h) nel settore degli acquedotti ; 10. c) nel 
settore della viabilità e delle ferrovie ; 1 1 . d) nel settore 
creditizio e finanziario ; 1 2 . e) nel settore dell’industria
lizzazione ; 13. / )  considerazioni con riguardo alle realizza
zioni. 14. Il coordinamento politico come presupposto del 
collegamento tra la « Cassa » e l’amministrazione ordinaria. 
15-16. Considerazioni in ordine ai problemi di indirizzo e di 
organizzazione posti dai rapporti tra le sfere di competenza di 
enti diversi interessati ai problemi del Mezzogiorno. 17. Il 
coordinamento delle politiche economiche. 18. Obiettivi di 
una revisione legislativa : a) sul piano organizzativo ; 19. b) sul 
piano delle procedure di intervento ; 20 . c) sul piano specifico 
di situazioni afferenti ad alcuni settori. 21. Conclusioni in 
ordine al coordinamento degli strumenti. 22. Linee di nuove 
direttive della politica di sviluppo.
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1. C o n  il p r o g r e d ir e  d e lle  te c n ic h e  d i  in te r v e n to , il  c o 

s ta n te  a ff in a rs i d e lle  m e t o d o lo g ie  d i  p r o g r a m m a z io n e  e  la  
a c q u is iz io n e  d i  im a  c o n c r e ta  e s p e r ie n z a  n e l l ’ e s e c u z io n e  d e i  
p ia n i, l ’a tte n z io n e  d e g li  s tu d io s i  s i è  v e n u ta  —  n e g li  u l 

t im i t e m p i —  s e m p r e  p iù  c o n c e n tr a n d o  su g li a sp e tt i s tre t
ta m e n te  o p e r a t iv i  d e l  te m a  d e llo  s v i lu p p o  e c o n o m ic o .  
T e n d e n z a ,  q u e s ta , ch ia ra  e d  e v id e n te , d e te rm in a ta  d a lle  s i
tu a z io n i m e d e s im e  in  c u i  l ’o b ie t t iv o  d e lla  p ia n if ic a z io n e  d e 

m o c r a t ic a  s i è  c o n f ig u r a to , im p o n e n d o s i  a lla  sen s ib ilità  d e 

g li  e sp e r ti e a lla  c o s c ie n z a  d e i  p o l i t ic i .
G ià  d a  q u a lc h e  t e m p o , in fa tt i, p e r  l ’a ttu arsi d i  u n o  

s p o n ta n e o  p r o c e s s o  e v o lu t iv o , n e l l ’a m b ito  d e lle  p r o p r ie  stru t
tu re  e c o n o m ic h e ,  l ’ O c c id e n t e  h a  a ffr o n ta to  i l  te m a  d e llo  

s v i lu p p o  in  p r e c is i  te r m in i d i  im p o s ta z io n e  e c o n o m ic o -a m -  
m in is tra t iv a , in  r e la z io n e  sia  a lle  te c n ic h e  d e lla  p r o g r a m 
m a z io n e  e  d e l  c o o r d in a m e n to  d e g l i  s tru m e n ti o p e ra t iv i s ia  
a lla  d e te r m in a z io n e  d e l  r u o lo  p iù  g iu s to  e  c o n v e n ie n te , c h e  

c o m p e t e  a q u e l tra d iz io n a le  b in o m io  c o s t itu ito  d a l l ’ in iz ia 

t iv a  p u b b l ic a  e  d a  q u e lla  p r iv a ta .
V a le  la  p e n a  d i  r ic o r d a r e  c o m e  s in  d a lla  fa se  in iz ia le  

d e l l ’ im p o s ta z io n e  a lcu n i g o v e r n i  a b b ia n o  d e lin e a to  s tru 

m e n t i  d ’a z io n e , in v e s t it i d i  q u e l  ca ra ttere  d e m o c r a t ic o  p r o 
p r io  d e lla  s tru ttu ra  sta tu a le  da lla  q u a le  tra e v a n o  o r ig in e . A  
q u e s to  p r o p o s it o ,  ba sterà  a c c e n n a r e  a d  a lcu n e  fo r m u le  a d o t 

ta te  d a ll ’A m e r ic a  d e l  n ezo  d e a l  p e r  d im o s tra re  c o m e , in  s o c ie tà  
sa n e  e d  in te n z io n a te  a  c re a re  n u o v i  m e z z i  d i  c o n t r o l lo  e  d i  

p r o p u ls io n e  p e r  il p r o p r io  p r o g r e s s o  e c o n o m ic o ,  le  s o lu z io n i  
o p e r a t iv e  in  te m a  d i  in te rv e n t i p ia n if ic a t i  s ia n o  c o n s e n t ite
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d a l s is te m a  e s i  p o n g a n o  c o m e  p ie n a m e n te  id o n e e  a d  as
s o lv e r e  le  fu n z io n i ,  c u i  s o n o  d e s tin a te .

N o n  d i  m e n o , n e lla  p iù  p a r te  d e i  ca s i, le  stesse  d i f f i 
c o ltà  c h e  il m o n d o  o c c id e n ta le  h a  in c o n tr a te  n eU ’in te n to  d i  

c o n c il ia r e  lib e rtà  e  p ia n if ic a z io n e  h a n n o  r ile v a to , p iù  c h e  
g li  a ltr i, l ’a sp e tto  e m in e n te m e n te  e c o n o m ic o  d e l  te m a . C o s ì ,  
è  s ta to  s o lo  c o l  t e m p o  c h e  si è  r ip r o p o s t o  l ’a c c e n to  su i s u o i 

a sp e tt i a m m in is tra t iv i, s tru ttu ra li e  s tru m e n ta li ; e  p r e c is a -  
m e n te  q u a n d o , a lla  lu c e  d e l l ’ e sp e r ie n z a  d ire t ta m e n te  a c q u i
s ita , s i è  resa  p a le se  la  n ecess ità  d i  is t itu ire , in  a d e re n z a  a 

c e r te  id e o lo g ie  e  fin a lità , a d e g u a ti e d  e f f ic ie n t i  m e z z i d i 
a z io n e .

I n  a ltr i te r m in i, c o m ’è  n a tu ra le  a c ca d a , i  p r o b le m i  si 

s o n o  im p o s t i  p r im a  c o m e  rea ltà  d i  fa t to  e  p o i  c o m e  c o n 
te n u to  d i  s o lu z io n i g iu r id ic h e  e d  is t itu z io n a li. È  sta to  in  

q u e sta  s e c o n d a  fa se  c h e  la  p r o b le m a t ic a  c ir c a  g l i  s tru m e n ti 
d i  a t tu a z io n e  d e lla  p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o  h a  a ssu n to  u n a  in 
so lita  e v id e n z a , fa c e n d o  risa lta re  l ’ o p p o r tu n ità  d i  c o m p a r a r e  

le  e sp e r ie n z e  d e i  d iv e r s i p a e s i e  d i  r ic e r c a r e  n u o v i  s tru 

m e n t i e s e cu t iv i , a d e g u a ti a lla  n o v ità  in tr in se ca  n e lla  c o n c e 
z io n e  m o d e r n a  d e l l ’ e c o n o m ia , ca ra tter izza ta  d a l l ’a n a lis i d i 
p r o c e s s i  in  c o n t in u a , ra p id is s im a  e v o lu z io n e .

2 . D a  q u e s t ’a n g o lo  v isu a le  q u a l ’è  stata , in  p ra t ica , la  
e s p e r ie n z a  p o li t ic a  d e llo  s v i lu p p o  e c o n o m ic o  in  I ta l ia ?  I l  

p r im o , p iù  c o m p iu t o  e d  e f fe t t iv o  e s p e r im e n to  è  c o s t itu ito  
d a lla  «  C a ssa  p e r  o p e r e  s tra o rd in a r ie  d i  p u b b l i c o  in te resse  
n e l l ’ I ta lia  m e r id io n a le  », p iù  c o m u n e m e n te  d e tta  « C a ssa  

p e r  i l  M e z z o g io r n o  ».
È  o p p o r t u n o  in q u a d ra re  e sa tta m e n te , n e i s u o i  ca ra tter i 

s o c ia li  e d  e c o n o m ic i ,  il  c o n te s to  s t o r ic o  d a  c u i  la  « C a ssa  » 
p r e s e  v ita .



N e l  1 9 5 0 , r e c o n o m ia  d e l  M e z z o g io r n o  p re se n ta v a , in  
u n  a tte n to  e sa m e , c o n d iz io n i  d i  r is ta g n o . I l  s u o  r itm o  d i  

e s p a n s io n e  n o n  r isu lta va  d iv e r s o  d a  q u e llo  re g is tra to  a n c o r a  

n e lla  s e c o n d a  m età  d e l  s e c o lo  s c o r s o , n è  m u ta te  r isu lta v a n o  
le  ca ra tte r is t ich e  s tru ttu ra li d e l  s is te m a  e c o n o m ic o  lo c a le . 

D i  c o n t r o ,  l ’ e c o n o m ia  d e lle  r e g io n i  s e tte n tr io n a li a v e v a  c o n 
s e g u ito  p r o p r io  n e llo  s te sso  p e r io d o  u n  fo r t e  im p u ls o , n è  

l ’ a ttiv ità  d i  r ic o s t r u z io n e  sv o lta s i fra  il  1 9 4 6  e  il  1 9 5 0  
a v e v a  m u ta to  i  t e r m in i d i  c o n fr o n t o  d e lle  s tru ttu re  d e lle  

d u e  e c o n o m ie ;  la  c u i  d iv e rs ità  era , a n z i, in  q u e g li  a n n i d i 
v e n u ta  a n co ra  p iù  p a le se  p e r  e f fe t to  d e i  p r o c e s s i  a g g lo m e 

ra tiv i fa v o r it i  d a lla  c o n c e n tr a z io n e  d e i  g r a n d i c o m p le s s i  in 

d u str ia li n e l N o r d .
D in a n z i  a  q u e s t i d a ti d i  fa t to , u n  o b ie t t iv o  d i  p o li t ic a  

e c o n o m ic a  a p p a rv e  s u b ito  c h ia r o  a i f in i  d e l  r ie q u ilib r io  e  

d e lla  e s p a n s io n e  stessa  d e l l ’e c o n o m ia  n a z io n a le . O c c o r r e v a  
c o n tr o lla r e  il p r o c e s s o  s p o n ta n e o  d i  a u to -a c c u m u la z io n e  in  

a tto  n e l N o r d  e  fa r  s i c h e , a ttra v erso  l ’ in te r v e n to  p u b b l ic o ,  
s i  m e tte sse  in  m o t o  u n  p r o c e s s o  a u to -a c c u m u la t iv o  n e l S u d , 
d a l q u a le  p o te s s e  s ca tu r ire  u n  m ig lio r a m e n to  n e lla  s tru ttu ra  

d e lla  p r o p r ia  e c o n o m ia  e  s o p ra ttu tto  n e lle  c o n d iz io n i  d i  

v ita  d e lle  lo c a l i  p o p o la z io n i .
I n  q u e l m o m e n t o ,  u n a  so la  s ce lta  o p e ra t iv a  s i p r o f i lò  

c o m e  p o s s ib i le ,  a n z i n e ce ssa r ia . F u  c h ia r o , c io è ,  c h e  s o l 
ta n to  a l l ’ in iz ia tiv a  p u b b l ic a  p o te v a  sp e tta re  u n  c o m p i t o  d i 

s ì  v a ste  e d  im p e g n a t iv e  p r o p o r z io n i ,  q u a le  era  q u e llo  in i

z ia le  d i  a v v ia re  — • n e l S u d  —  la  fo r m a z io n e  d i  u n  a d e 

g u a to  ca p ita le  f i s s o  so c ia le .
Q u e s t o  c o m p i t o  v e n iv a  a d  e ssere  in d iv id u a to , d a  u n a  

p a r te , n e lla  c r e a z io n e  d e lle  e c o n o m ie  e s te rn e , c h e , in  q u e l 

p e r io d o  d i  g ra n  fe r v o r e  id e o lo g ic o ,  p o l i t ic o  e  cu ltu ra le  c h e  
a c c o m p a g n ò  la  r ip re sa  in  te r m in i c o n c r e t i  d e l  d ib a t t ito  m e -
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r id io n a lis t ic o , p a r v e  d o v e s s e r o  r ic o n o s c e r s i  p r in c ip a lm e n te  
n e lle  o p e r e  in fra s tru ttu ra li ; e , d a ll ’a ltra  p a r te , n e l l ’a v v io  d e lla  

r ifo r m a  agraria  e  n e l  m a s s ic c io  f in a n z ia m e n to  d i  o p e r e  n e l 
s e tto re  d e l l ’a g r ic o ltu r a , v o lt e  a  fa c ilita re  l ’a u m e n to  d e l  r e d 

d it o  d e lle  p o p o la z io n i  m e r id io n a li  e , q u in d i ,  il  r is p a r m io  lo ca le . 
S tr u m e n t i, q u e s t i, c h e , a  lu n g o  a n d a re  e g ra z ie  a lla  fo r m a z io n e  

d i  n u o v i  ca p ita li, a v r e b b e r o  p o s t o  a d e g u a te  p r e m e s s e  p e r
11 p r o c e s s o  d i  in d u s tr ia liz z a z io n e , c h e  f i n  d ’a llo ra  v e n iv a  
ra v v isa to  c o m e  la  m e ta  u lt im a  d e lla  r in a sc ita  d e l  M e z z o 

g io r n o .

3 . A l  f in e  d i  d a re  a lla  p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o  il n e c e s 
sa r io  im p u ls o  s i a d d iv e n n e , f in  d a p p r in c ip io ,  a d  u n a  d u p l ic e  

q u a lif ic a z io n e  d e l l ’ in te r v e n to  p u b b l i c o  n e l c a m p o  d e l l ’ e c o n o 
m ia  m e r id io n a le . A n z itu t to , s i p e n s ò  c h e  e sso  d o v e s s e  e s 

se re  a d d iz io n a le  r is p e t to  a q u e l lo  c h e  g ià  n o r m a lm e n te  lo  
S ta to  s v o lg e v a  n e lle  r e g io n i  d e l  S u d . I n  s e c o n d o  lu o g o , 
s i p r e c is ò  c h e  d o v e s s e  e ssere  a ttu a to  a ttra v erso  is t itu z io n i 

e  c o n  m o d a lità  d i  ca ra tte re  s tra o rd in a r io . S i v o l le ,  in  ta l 
m o d o ,  d a re  a d  u n a  m o d e r n a  c o n c e z io n e  d e lla  p o li t ic a  e c o 
n o m ic a  u n o  s tr u m e n to  d i  a p p lic a z io n e , c h e  d if fe r is s e  s tru t

tu ra lm e n te  d a  q u e ll i  t ra d iz io n a li.
F u  d a  q u e s te  p r e m e s s e  c h e  p r e s e  v ita  la  C a ssa  p e r  il 

M e z z o g io r n o .  L a  n o v ità  d e l l ’ is t itu z io n e  — • s u b  s p e c i e  o e c o -  

n o m i c a  — • s i r iv e lò  s u b ito  n e lla  im p o s ta z io n e  d a ta  a ll ’o r g a 

n is m o , n a to  n e l 1 9 5 0 . I n  s e n s o  is t itu z io n a le , e s s o  fu  in v e s t ito  
d i  c o m p i t i  d i  p r o g r a m m a z io n e  a  lu n g a  s c a d e n z a , d a  s v ilu p 

p a re  a ttra v erso  i l  s u o  p lu r ie n n a le  in te r v e n to .
In o lt r e , a ff in ch è  i s u o i  p r o g r a m m i fo s s e r o  o r g a n ic a -  

m e n te  d is p o s t i  a i f in i  d i  u n a  p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o ,  c h e  n e c e s 
s a r ia m e n te  in te re ssa  la  to ta lità  d e lle  s tru ttu re  e c o n o m ic h e  

d i  u n  t e r r i to r io , a lla  « C a ssa  » fu r o n o  a sseg n a ti, in  tu tt i i
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s e t to r i, u n a  m o lte p lic ità  d i  c o m p i t i  a s s o lv ib il i  p e ra ltro  s o lo  

s e  s o r re t t i  d a  u n a  v is io n e  c o o r d in a ta  d e l  p r o c e s s o  m e s s o  in  

a tto .
D i  q u i i l  ca ra tte re  d i  s tra o rd in a r ie tà  d e l l ’ is t itu to , c h e  

d a l p u n t o  d i  v is ta  s t o r ic o ,  e c o n o m ic o  e  a m m in is tra t iv o  

h a  tu tta v ia  o r ig in i  e  m o t iv a z io n i  b e n  p iù  c o m p le s s e . L ’e s p e 
r ie n z a  s to r ic a  h a  d im o s tr a to , in fa t t i , c h e  l ’a rre tra tezza  d e l 

M e z z o g io r n o  s i d e v e , in  p a r te , a lla  in a d e g u a te z z a  d e lle  s tru t
tu r e  d e g li  s t r u m e n t i is t itu z io n a li  p r o p r i  d e l l ’ in te r v e n to  p u b 

b l i c o ,  a tt in e n te  s ia  a i c r ite r i fo n d a m e n ta li  d e lle  s ce lte  d i 
p o l i t ic a  e c o n o m ic a  (m a n c a n z a  d i  p r o g r a m m i o r g a n ic i ,  c a 

re n z a  a sso lu ta  d i  c o o r d in a m e n t o  a l iv e l lo  e s e c u t iv o , d e f i 
c ie n te  o  n o n  te m p e s t iv a  a s s e g n a z io n e  d i  m e z z i  fin a n z ia r i) ; 

s ia  a lle  fo r m u le  a d o tta te  (d e f ic ie n z a  d i n o z io n i  re la tiv e  a lle  

o p e r e  s p e c i f ic h e  d a  a ttu a re , in te r v e n t i s e tto r ia li)  ; sia  in fin e  

a lla  te n d e n z a  — ■ s e m p r e  p iù  d e c is a m e n te  d e lin e a ta s i —  d i  
a v v ia re  il p r o b le m a , c o n  r ife r im e n t i  te r r ito r ia lm e n te  lim ita ti, 

a d  u n a  o d  a d iv e r s e  r e g io n i  in  p iù  e v id e n t i  s itu a z io n i d e 

p r e s s iv e .
I n  ce rta  m isu ra , s e m b r a  p la u s ib ile  l ’ ip o t e s i  c h e  il r i 

c o r s o  a d  u n o  s t r u m e n to  d i  a sso lu ta  s tra ord in a r ie tà , q u a le  

la  « C a ssa  » , s ia  s ta to  d e te r m in a to  a n c h e  d a l fa t to  c h e  la  
p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o  h a  p r e s o  a v v io  in  Ita lia  p r o p r io  d a l 
M e z z o g io r n o ,  c io è  d a  u n a  s fe ra  te r r ito r ia lm e n te  d e fin ita , 

u n ita r ia  e  re la t iv a m e n te  c ir c o s c r it ta  r is p e t to  a ll ’a m b ito  n a 
z io n a le . I n  a ltr i te r m in i, l ’a ssen za  d i  u n  p ia n o  d i  s v ilu p p o  

e c o n o m ic o  n a z io n a le , in  u n ’e p o c a  in  c u i  p r e m e v a  la  n e c e s 
sità  d i  d a re  r is o lu to  a v v io  a ll ’ e s e c u z io n e  d i  u n  p ia n o  d i  s v i
lu p p o  in  u n ’a rea  d i  m in o r e  e s te n s io n e  m a  a  d im e n s io n e  s u 

p e r r e g io n a le , n o n  h a  p o t u t o  n o n  c o m p o r t a r e  c o n s e g u e n z e  
n e lla  s fe ra  is t itu z io n a le .

È  e v id e n te , in fa t t i , c h e  u n a  p o li t ic a  d i  s v i lu p p o  p e r  i l
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M e z z o g io r n o  n o n  p o te v a  e ssere  c h e  il  p r im o  e d  e ssen z ia le  

m o m e n t o  d i  u n a  p iù  v a sta  a z io n e  d i  e s p a n s io n e  d e l l ’ in te ro  

s is te m a  e c o n o m ic o  n a z io n a le , c o m e  lo  s te sso  s c h e m a  V a n o n i  

p iù  v o lt e  h a  a v u to  in  s e g u ito  a d  a ffe rm a re . E b b e n e  : u n a  
p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o  a l iv e llo  n a z io n a le  im p o n e  p r o b le m i  d i 

s c e lt e  d i  g o v e r n o  e ,  q u in d i ,  d e c is io n i  d i ca ra tte re  n e tta m e n te  

p o l i t i c o .
È  d i f f ic i le  p ro s p e tta r e  l ’ ip o te s i  c h e  u n  p r o g r a m m a  d i  

s v i lu p p o  d e l  P a e se  p o s s a  a ttu arsi fu o r i  d e l l ’a m m in is tra z io n e  
o rd in a r ia  e  p e r s in o  a  c u r a  d i  u n  e v e n tu a le  s p e c i f ic o  m in i 

s te r o : p e r c h è  u n a  d ire t t iv a  d e l  g e n e r e  s i p e r s e g u e  e s c lu s iv a - 
m e n te  se  e d  in  q u a n to  essa  d iv e n g a  im p e g n o  d i  g o v e r n o . 

U n  c o n t o ,  in  v e r o , è  s o s te n e re  la  te s i c h e  u n  d e te r m in a to  

m in is te r o  p o s s a  a v e re  in  ta l s e n s o  c o m p i t i  d i  p r o p u l 
s io n e  e  d i  d ir e z io n e ;  u n  c o n t o ,  p e r m e tte r e  c h e  s ia n o  

a tt r ib u it i  a  q u e l lo  s te sso  o  a d  a ltro  s in g o lo  m in is te ro  
p o t e r i  c h e  s e m b r a n o  p iù  p r o p r ia m e n te  c o in c id e r e  c o n  le  
c o m p e t e n z e  s p e tta n ti, n e l c o m p le s s o ,  a l c o n s ig l io  d e i  m i

n is tr i.
M a  la  c o s t i tu z io n e  d e lla  « C a ssa  » e  l ’a f f id a m e n to  a d  

essa  d i  c o m p it i  p a r t ic o la r i n e lla  p r o g r a m m a z io n e  e n e l l ’e se 
c u z io n e  d i  o p e r e  n e l  M e z z o g io r n o  r a p p r e s e n ta r o n o  u n  p r i u s  

r is p e t to  a lla  r e d a z io n e  d e llo  s c h e m a  d i  s v i lu p p o  e c o n o m ic o ,  
p iù  n o t o  c o m e  s c h e m a  V a n o n i .  L o  s c h e m a , a n z i, fu  d e c i 
s a m e n te  in flu e n z a to  d a lle  e s ig e n z e  p o s te  a  tu tto  il  s is te m a  

e c o n o m ic o  n a z io n a le  da lla  p o l i t ic a  d i in te r v e n to  m essa  in  

a tto  n e l  M e z z o g io r n o .
S ia  le c i t o ,  a  q u e s to  p u n t o ,  e s p r im e r e  u n  p r im o  g iu 

d iz io  d i  s in tes i: lo  s ta to  d i  a ttu a z io n e  d e l lo  s c h e m a  V a n o n i  
p u ò  r e n d e r e  e d o t t i  d i  q u e ll i  c h e  s o n o  i  l im it i ,  n o n  so lta n to  
p o l i t ic i  m a  a n c h e  e  s o p ra ttu tto  s tru m e n ta li, c h e  p u ò  in c o n 

tra re  u n a  p o li t ic a  d i  s v i lu p p o  in  I ta lia . S e  d u n q u e , p e r  ip o 



te s i, s i p r o s p e t ta  il  p r o b le m a  c h e  l ’a z io n e  m e r id io n a lis t ica  

a v r e b b e  p o t u t o  a n c h e  r is o lv e rs i —  n e l l ’a m b ito  d i  u n a  p r o 

g r a m m a z io n e  n a z io n a le  —  a ttra v erso  i ca n a li d e l l ’a m m in i
s tra z io n e  o rd in a r ia , s i è  p o r ta t i  a  c o n c lu d e r e  c h e  la  d e c i 

s io n e  d e l  le g is la to re  d i  a f f id a r e  a d  u n  o r g a n is m o  s tra o rd i
n a r io  g l i  in te rv e n ti n e l M e z z o g io r n o  s ia  sta ta  isp ira ta  a d  

u n a  p r e v is io n e  c h e  i l  c o n te s to  d e g l i  a v v e n im e n t i , in  c u i  lo  

s c h e m a  V a n o n i  s i è in s e r ito , n o n  fa  c h e  d im o s tr a r e  p iù  c h e  
sa g g ia  e d  a d e g u a ta . P o ic h é  u n o  d e i  te r m in i e sse n z ia li d e lla  
q u e s t io n e  c o n s is t e  a p p u n to  in  q u e s to : s e  s ia  o  n o  p o s s ib i le  

a f f id a r e  a ll ’a m m in is tr a z io n e  o rd in a r ia  c o m p i t i  a tt in e n t i a lla  

re a liz z a z io n e  d i  u n a  p o li t ic a  d i  s v i lu p p o .
Q u i ,  n a tu ra lm e n te , n o n  s i in te n d e  m u o v e r e  u n  p r o c e s s o  

a lle  s tru ttu re  a m m in is tra t iv e  d e l lo  S ta to  ita lia n o . T u t ta v ia , 

n o n  si p u ò  fa re  a  m e n o  d i  r ile v a re  c h e  c e r t i  m e z z i  d i  im 
p o s ta z io n e  p ia n if ic a t iv a  e  d i  p r o p u ls io n e  e s e cu t iv a  m a n c a n o ; 

c h e  g li  s tru m e n ti , q u a n d o  n o n  s ia n o  in v e c c h ia t i  o  p le t o r ic i ,  
s o n o  s p e s s o  te c n ic a m e n te  in id o n e i  o  s ca rsa m e n te  a g g io r n a t i ; 
c h e  il  c o a c e r v o  d i  n o r m e , s o t t o  le  q u a li d i  f r e q u e n te  l ’a tt i

v ità  o p e ra t iv a  v ie n e  s e p o lta  e  a n e m iz z a ta , a c c r e s c o n o  le  d i f 
f i c o lt à  d i  fu n z io n a m e n to  d i  u n  in g ra n a g g io  c h e  r ise n te  sen za  
d u b b io  d e l  lo g o r io  d e i  s u o i  m e c c a n is m i is t itu z io n a li e  d e i 

s e m p r e  p iù  n u m e r o s i  o n e r i  c h e  g ra v a n o  s u l s u o  a p p a 
ra to .

D e l  r e s to , i jo n  è  a  c a s o  c h e  s i p a r la  f i n  d a l p r im o  d o 
p o g u e r r a  d i  u n a  r ifo r m a  d e lla  b u r o c r a z ia  c h e  d ia  a l n o s tr o  
c o r p o  a m m in is tr a t iv o  q u e lla  a d e g u a te z z a , c u i  e s s o  a sp ira  

p e r  p r im o . C h e ,  q u in d i ,  p e r  l ’ in te r v e n to  d e l lo  S ta to  n e l 
M e z z o g io r n o  s i s ia  p r o v v e d u t o  a lla  c o s t i tu z io n e  d i  u n o  s tru 
m e n to  is t itu z io n a le  n u o v o  è  in d ic e  d i  u n a  v o lo n tà  d ire t ta  a  

s tu d ia re  m o d e r n i  m e z z i  d i  a z io n e , p iù  a g ili e  c o n fa c e n t i  
a g li o b ie t t iv i  c h e  s i in te n d o n o  c o n s e g u ir e .
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4 . D o v e  s ta v a n o  i  ca ra tte r i in n o v a t iv i  in s it i n e lla  is t i

tu z io n e  « C a ssa  » ?
A n z itu t to  n e l r e s p ir o  p lu r ie n n a le  c o n fe r it o  a lla  su a  

a z io n e : d im e n s io n e  te m p o r a le  c h e , n o n  t r o v a n d o  r is c o n tr o  

n e l l ’ o rd in a r ia  a z io n e  sta tu a le , d im o s tr a v a  la  v o lo n tà  d e l  
n u o v o  S ta to  d e m o c r a t ic o  d i  a sseg n a re  a  c e r t i  s tru m e n t i d e lla  

p r o p r ia  a ttiv ità , o lt r e  c h e  l ’e s p le ta m e n to  d i  c o m p i t i  n u o v i ,  
la  r ic e r c a  d i  m o d e r n e  m e t o d o lo g ie  d i  in te r v e n to . I l  c a 

ra ttere  p lu r ie n n a le  d e l  p ia n o  s i in n e sta v a  s u  q u e llo  p lu -  
r is e tto r ia le  in  v is ta  d e lla  u n ita r ie tà  d e g l i  s fo r z i  d a  c o m p ie r e . 

I l  c h e  im p lic a v a  d u e  c o n c e t t i  fo n d a m e n ta li :  la  n ecess ità  
d e l  c o o r d in a m e n to  a  tu tt i i  l iv e ll i  e  la  in teg ra lità  d e l l ’ in te r 

v e n to , in te s o  c o m e  s o m m a  d i  a z io n i c o n te m p o r a n e e  e s p li

ca te  in  v a r i  s e tto r i d i  a ttiv ità , o m o g e n e a m e n te  im p o s ta te  e 
g ra d u a te  n e l t e m p o  s e c o n d o  u n  o r g a n ic o  q u a d r o  d i  a ss ie m e .

D a l  p u n t o  d i  v is ta  m e ra m e n te  fu n z io n a le , l ’ en te  
v e n iv a  a c o n fig u r a r s i p e r  p a r t ic o la r i l in e e  d is t in t iv e , la  p r im a  

d e lle  q u a li  c o s t itu ita  d a lla  e la stic ità  c o n fe r ita g li  n e lla  d i 
s p o n ib il ità  d e i  f o n d i ,  in  v is ta  d e lle  d iv e rs e  e s ig e n z e  p o s te  
d a lle  v a r ie  fa s i d i  r e a liz z a z io n e  d e i  p r o g r a m m i.

C o s ì ,  p e r  la  « C a s s a » ,  la  r ig id ità  d e l s u o  b i la n c io  era  resa  
m in im a  n o n  v in c o la n d o lo  c o n  la  n o r m a le  t e c n ic a , n o n  c e r to  

e la s t ica , d i  q u e l lo  d e l lo  S ta to  ; n e l lo  s te sso  t e m p o , m e n tre  
s i a sseg n a v a  al C o m ita t o  d e i  m in is t r i  p e r  il  M e z z o g io r n o  

l ’ in c a r ic o  d e lla  d is t r ib u z io n e  d e lle  s p e s e  p e r  i l  s e tto re  d e lle  
o p e r e  p u b b l i c h e ,  a ttra verso  la  s p e c if ic a z io n e  d e g li  o b ie t t iv i  

p r e v is t i  d a lla  le g g e , le  s i c o n c e d e v a  d i r ip a r t ir e  n e l t e m p o , 
c o n  l ’a p p r o v a z io n e  d i  q u e l l ’o r g a n o  e  s e c o n d o  le  n ecess ità  
d a  essa  r is co n tr a te  a ttra verso  la  p r o g r a m m a z io n e  a n n u a le , 

i m e z z i  fin a n z ia r i d is p o n ib i l i .
U n  a ltro  ca ra tte re  d is t in t iv o  era  o f f e r t o  d a lla  so ttra 

z io n e  d e l l ’ is t itu to  a lle  p r o c e d u r e  s ta b ilite  p e r  la  e ro g a z io n e
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d e lla  s p e s a  d a  p a r te  d e lle  a m m in is tr a z io n i sta ta li : in  p a r t i-  

c o la r  m o d o ,  p e r  q u a n to  a tt ie n e  a g li  in te r v e n t i d e g l i  o r g a n i 
c o n s u lt iv i  n o r m a li  e d  a i c o n t r o l l i  is t itu z io n a li d e lla  p u b b l ic a  

a m m in is tr a z io n e , e s s e n d o  sta ti s o s t itu it i q u e s t i u lt im i c o n  
f o r m e  in te rn e  d i  c o n t r o l lo  assa i p iù  v ic in e  a  q u e lle  p r o p r ie  
d e lle  s tru ttu re  s o c ie ta r ie  p r iv a te .

S o t to  la  v isu a le  d e lla  fu n z io n a lità  d e lla  n u o v a  s tru ttu ra  
a m m in is tra t iv a  r is p e t to  a i p r o p r i  f in i  is t itu z io n a li , la  e s i

g e n z a  d a  c u i  p r e n d e v a  v ita  la  « C a ssa  » era  in v e c e  q u e lla  
d i  d is p o r r e  so p ra ttu tto  d i  u n  o r g a n is m o  s n e llo , m o d e r n a m e n te  
c o n c e p it o  e d  a ttre zz a to , c a p a c e  d i  a d a tta rs i a lla  c o m p le s s a  

a r t ic o la z io n e  e d  e s e c u z io n e  d e l  p ia n o  d i  in te r v e n t i c h e  si 
v o le v a  a ttu are .

In o lt r e  —  e q u i  s i r ile v a  u n  e le m e n to  b a s e  d e lla  c o n 

c e z io n e  d e m o c r a t ic a  d e llo  s v i lu p p o  e c o n o m ic o  —  a l l ’ e n te  
v e n iv a  a f f id a to  il  c o m p i t o  d i  c o o r d in a r e  g li  in te rv e n ti p u b 
b l i c i  e  p r iv a t i ; in te rv e n t i c h e , in  v e r o , v e n n e r o  s u b ito  a d  
in co n tra rs i e d  a  in te g ra rs i p a r t ic o la r m e n te  n e l s e tto re  d e l 

l ’a g r ico ltu ra .

1 5

5 . T u t t i  q u e s t i  ca ra tte r i p a r t ic o la r i c o s t i tu ir o n o  le  lin e e  

sa lie n t i e  d i i fe r e n z ia tr ic i  d e lla  « C a ssa  » , la  q u a le  v e n iv a  a  

c o n f ig u r a r s i  c o m e  is t itu z io n e  d i  t ip o  m o d e r n o ,  atta  a  p e r 
s e g u ire  le  fin a lità  g e n e ra li a sse g n a te le , a ttra v e rso  u n a  se r ie  
d i  o b ie t t iv i  d is t in t i  d a  u n ’u n ita r ia  im p o s ta z io n e  te rr ito r ia le  
e d  e c o n o m ic a .

M a  la  c o s t i tu z io n e  d i u n  e n te , c o n  ca ra tte r i c o s ì  p r o p r i  

e d  in n o v a to r i , p o n e v a  e v id e n te m e n te  g r o s s i p r o b le m i  d i 
r a p p o r t i  c o n  le  d iv e rs e  b r a n c h e  d e l l ’a m m in is tr a z io n e  o r 
d in a r ia  e d  a n z i is t itu iv a  u n  c o m p le s s o  le g a m e  d i  d e r iv a z io n e , 
d a  p a r te  d e l lo  S ta to , n e i c o n fr o n t i  d i  u n  o r g a n is m o  a d  
e s s o  v in c o la t o  d a  fin a lità  u n ita r ie  e , in  c e r to  s e n s o , p r e m i
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n e n t i  r is p e t to  a  q u e lle  o r d in a r ie  d e lla  o r g a n iz z a z io n e  sta tu a le .

L e  s o lu z io n i  v e n n e r o  tro v a te  s o p ra ttu tto  in  r e la z io n e  a l 

t ip o  d i  o r g a n is m o  c h e  s i era  in te s o  c r e a r e , il  c u i  g r a d o  d i  
a u to n o m ia  n e  a v r e b b e  d e f in i t o  n o n  s o lta n to  la  s fe ra  o p e 
ra tiv a  m a  a n c h e  e  p a r t ic o la r m e n te  la  s tru ttu ra  g iu r id ic a , 
c o n n e s s a  a p p u n to  c o n  l ’ e s p le ta m e n to  d e lle  fu n z io n i  a f f i 

d a te g li .
I n  u lt im a  a n a lis i, il  le g is la to re  s i t r o v ò  d i  f r o n te  a d  

u n ’a ltern a tiv a  p r e c is a , in  u n a  lin e a  d i  a z io n e  d e m o c r a t ic a . 
S i  s a re b b e  p o t u t o  a ff id a r e  a l n u o v o  e n te  u n ’a u to n o m ia  as

so lu ta  n e lla  p r o g r a m m a z io n e  e  n e lla  fa se  e s e cu t iv a , a  s o m i
g lia n za  d i  q u a n to  era  s ta to  fa t to  in  U .S .A .  p e r  la  T e n 
n e s s e e  V a lle y  A u t h o r ity  ; o p p u r e  im p o r g l i  u n  c o lle g a m e n to  

c o n  l ’a m m in is tra z io n e  o rd in a r ia  d e llo  S ta to  s ia  n e lla  fa se  d i 
p r o g r a m m a z io n e  c h e  in  q u e lla  d i  a t tu a z io n e .

F u  su lla  s e c o n d a  s o lu z io n e  c h e  s i fe r m ò  la  s c e lta ; c o n  
e ssa , p u r  s o d d is fa c e n d o s i  c e r te  e s ig e n z e  d e g li  s c h e m i 

g iu r id ic i  c la s s ic i, s i  in t r o d u c e v a n o  e le m e n t i p r o fo n d a m e n t e  

o r ig in a li  n e l l ’ o r d in a m e n to  is t itu z io n a le  ita lia n o .
È  sta to  a ffe r m a to  c h e  la  «  C assa  », m e n tr e  rea lizza  in  

p a r te  il m o d e l lo  a n g lo s a s s o n e  d e lla  p v b l i c  c o r p o r a t i o n ,  c o n 
c il ia n te  l ’a u to r ità  p r o p r ia  d e g l i  e n t i p u b b l ic i  c o n  l ’a u t o n o 
m ia  d ’a z io n e  d e l l ’ im p re s a  p r iv a ta , in  d e fin it iv a  c o s t itu is c e  

u n a  f ig u r a  g iu r id ic a  a  se  s ta n te , d a l m o m e n t o  c h e  è  s o t t o 
p o s ta  a l c o n t r o l lo  d e l  p o t e r e  e s e c u t iv o . L ’e le m e n to  t ip ic o  d i  
q u e s ta  co n s ta ta z io n e  è , in  u lt im a  a n a lis i, n e l  r a p p o r to  in  
c u i  l ’ is t itu to  v ie n e  a tr o v a rs i r is p e tto  a ll ’ in te ra  o r g a n iz 

z a z io n e  s ta tu a le ; è , in som m ia , n e l fa t to  c h e  l ’ in te r v e n to  d i  
m a g g io r  r il ie v o  p e r  lo  s v i lu p p o  d e l  M e z z o g io r n o  s ia  sta to  
a ff id a to  a d  u n  o r g a n is m o  il q u a le  s i  d if fe r e n z ia  n e tta m e n te  
d a g li a ltri c h e  c o s t i tu is c o n o  g l i  s tru m e n ti s o lit i  d e l l ’a z io n e  

d ire tta  o d  in d ire t ta  d e l lo  S ta to .



L ’art. 2  d e lla  le g g e  10  a g o s to  1 9 5 0 , n . 6 4 6  s ta tu isce  
c h e  la  «  C a ssa  » h a  « p r o p r ia  p e rso n a lità  g iu r id ic a  ». L a  d e 

f in iz io n e  si p re s ta  a d  u n  d u p l ic e  o r d in e  d i  c o n s id e r a z io n i , 
i l  p r im o  d e lle  q u a li  a tt ie n e  a l fa t to  c h e  la  « C a ssa  » , a d i f fe 

re n z a  d e lle  n o r m a li  f ig u r e  d i  p e r s o n a  g iu r id ic a  p u b b l ic a ,  

p e r s e g u e  fin i , ta lu n i d e i  q u a li d i  n o r m a  —  e d  a n z i n e l 

t e m p o  s te s s o  in  c u i  a ll ’ is t itu to  v e n g o n o  c o n fe r it i  —  c o m 
p e t o n o  a n c h e  a l l ’a m m in is tr a z io n e  sta ta le . S e n za  v o le r  a ffr o n 

ta re  e  r is o lv e r e  q u i  p o s it iv a m e n te  il  p r o b le m a  se  c iò  p o s s a  
c o n s e n t ir e  d i  c o n fig u r a r la  c o m e  o r g a n o  d e llo  S ta to  p r o v v is to  

d i  p e rs o n a lità  g iu r id ic a , c e r to  è  c h e  il p e r s e g u im e n to  d i 

fin a lità  n e tta m e n te  s ta tu a li c o n fig u r a  in  m o d o  d e l tu tto  s p e 
c ia le  la  p e rso n a lità  d e lla  « C a ssa  » : d o n d e  la  q u a lif ica z io n e  

d i  essa  c o m e  p e r s o n a  g iu r id ic a  sta ta le  o  c o m e  e n te  p u b b l i c o  

s tru m e n ta le  o ,  a d d ir it tu ra , c o m e  o r g a n o  d e llo  S ta to -p e r s o n a  

g iu r id ic a .
I l  s e c o n d o  o r d in e  d i  c o n s id e r a z io n i  c o n c e r n e  in v e c e  le  

c o n s e g u e n z e  c h e  l ’a c ce n n a ta  q u a lif ic a z io n e  d e i  f in i d e l l ’ is t i

tu to  c o m p o r t a  c ir c a  i l  s u o  in s e r im e n to  n e l l ’a m b ito  d e l l ’a m 
m in is tr a z io n e  d e l lo  S ta to . Q u e s t ’ in s e r im e n to  è  d e te rm in a to  
in  q u a n to  la  « C a ssa  » e  l ’a m m in is tr a z io n e  o r d in a r ia  s v o l 

g o n o ,  in  rea ltà , a tt iv ità  ta lo ra  id e n t ic h e , s e m p r e  in d ir iz z a te  
c o m u n q u e  a d  u n  r is u lta to  n e lle  su e  ca ra tte r is t ich e  e s c lu s iv a - 
m e n te  sta ta le  ; a n c h e  se  l ’ is t itu to  s i p re se n ta  c o n  ca ra tter i 

d if fe r e n z ia li  e  c o n  su e  p r o p r ie  m o d a lità  s ia  n e lla  fa se  d i 

p ia n if ic a z io n e  c h e  n e i  m o m e n t i  d e l  f in a n z ia m e n to  e  d e lla  
a ttu a z io n e  d e i  p r o g r a m m i.

6 . S u l p ia n o  e c o n o m ic o ,  i l  ca ra tte re  sa lie n te  d e lla  n u o v a  
is t itu z io n e  d o v e v a  e sse re  d e te r m in a to  d a l l ’o r g a n ic o  q u a n to  

c o m p le s s o  q u a d r o  d e lle  o p e r e  d a  re a liz z a re . S i tra ttava , 
in  e ffe t t i , d i  c o m p ie r e  u n o  s fo r z o  p e r  a v v ia re  u n  p r o c e s s o
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d i  s v i lu p p o  in te g ra le  e  q u in d i  a v a s t is s im o  r a g g io  so c ia le  e d  
e c o n o m ic o .  N a c q u e  c o s ì  l ’ e s ig e n z a  d e lla  p r o g r a m m a z io 
n e  p lu r ie n n a le , su lla  q u a le  s i in n e s ta r o n o  p r o fo n d e  p o le m i
c h e  in to r n o  a lla  v ia  d a  s e g u ir e  p e r  u n a  p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o  

a lu n g o  te r m in e . A v e r  s c e lt o  in iz ia lm e n te  la  v ia  d e lle  in 
fra s tru ttu re  fu  c e r t o  u n  a tto  d i  s a g g e z z a  e c o n o m ic a ,  d ’a l

t r o n d e  in d is p e n s a b ile . M a  c o m e  p r o s e g u ir e  ?
I n  p ra t ica , s i  a d o t ta r o n o  c r ite r i d i  o m o g e n e it à  e  d i  g ra 

d u a lità  n e g li  in te rv e n t i , isp ira t i tu tt i a d  u n a  v is io n e  p ie n a 
m e n te  re a lis t ica , a tte n ta m e n te  s tu d ia ta  e  d o c u m e n ta ta , d e lla  

s itu a z io n e  m e r id io n a le . E  a n c h e  se  in  s e g u ito  s i sia  c o n v e n u to  

d i p a r la re  d e l lo  s v o lg im e n to  d i  q u a g li  in te rv e n t i c o m e  d i v e r i 
e  p r o p r i  t e m p i , c i c l i  o  fa s i, la  rea ltà  è  c h e  s i p a r t ì e  s i è  p r o s e 

g u ito  s e c o n d o  u n  c r it e r io  d e l  tu tto  u n ita r io  : q u e l lo  c io è  d i 
a v v ia re , n e l M e z z o g io r n o ,  lo  s v i lu p p o  d i  u n a  e c o n o m ia  a u to 
p r o p u ls iv a . D i  fa t to , q u e s to  o b ie t t iv o  s i è  a ttu a to  d iv e rsa m e n te  

n e l t e m p o  e  s i è  a c ce n tu a to  in  u n  s e n so  p iu t t o s to  c h e  in  
u n  a lt r o , a  s e c o n d a  d e lle  e s ig e n z e  d e l  m o m e n t o ;  c iò  c h e  h a  
p o t u t o  fa r  p e n s a re  a p r o c e s s i  s u c c e s s iv i  d i  in te g ra z io n e  e 

d i  im p o s ta z io n e  id e o lo g ic a  d e l  p r o b le m a .
S i m o s s e  d u n q u e , f i n  d a l p r in c ip io ,  s e c o n d o  c h ia r i in 

d ir iz z i  d i  p o l i t ic a  e c o n o m ic a  e  c o n  l ’ in te n to  d i  a g ire  su lla  
rea ltà  m e r id io n a le  in  b a se  a lle  stesse  r e a z io n i p r o v o c a t e  n e l
l ’a m b ie n te  d a g li in te rv e n t i p r o g r e s s iv a m e n te  s v o lt i . In te n to , 
c h e  d o v e v a  tra d u rs i in  t e r m in i s e m p r e  p iù  c o n c r e t i  a lla  

lu c e  d e l l ’ e s p e r ie n z a  c o n s e g u e n te m e n te  a cq u is ita , la  q u a le  
h a  in s e g n a to  c o m e  in  u n a  p o l i t ic a  d i  s v i lu p p o  la  d is t in 
z io n e  d i  fa s i o p e r a t iv e  s u c c e s s iv e  in  d iv e r s i s e tto r i d e l l ’e c o 
n o m ia  si d im o s t r i  u n ’e s ig e n z a  p iù  d e lla  lo g ic a  c h e  n o n  

d e lla  p ra t ica . È  r isu lta ta , in fa t t i, s e m p r e  p iù  p a le se  la  n e 
cess ità  d i  u n a  o rd in a ta  e c o n te m p o r a n e a  e v o lu z io n e  d i  tu tt i 

i  c o m p a r t im e n t i  d e lla  v ita  e c o n o m ic a .
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U n  a ltro  p u n t o  g io v a  s o t to lin e a r e  a q u e s to  p r o p o s it o  : 
e d  è  c h e  l ’ a z io n e  d e lla  « C a ssa  » f in  d a g li in iz i  h a  c o r r is p o s to  

a lle  p r o s p e t t iv e  d e lla  p o l i t ic a  m e r id io n a lis t ica , c h e  n e  s u g g e 
r ir o n o  la  n a sc ita . G l i  in te rv e n t i s o n o  sta ti c o n c e n tr a t i , c o m e  

s i è  d e t t o ,  n e lla  c o s t r u z io n e  d e lle  in fra s tru ttu re  n e ce ssa r ie  
p e r  la  e v o lu z io n e  d e i  v a r i s e t to r i. C o n  r ig u a r d o  a l s e tto re  

d e l l ’a g r ic o ltu r a , c iò  h a  c o s t i tu it o  se n za  d u b b io  l ’a v v io  v e r s o  
u n a  n u o v a  fa se  d e l l ’a g r ico ltu ra  m e r id io n a le , c h e  s i è  a p erta  
a p r o fo n d e  r i f o r m e  s tru ttu ra li, d a n d o  c o r s o  a p r o c e s s i  d i 

t r a s fo r m a z io n e  fo n d ia r ia  e  c o ltu r a le  n o n c h é  r in n o v a ta  e 
in u s ita ta  a m p ie z z a  a lle  o p e r e  d i  b o n if ic a  e d  a g li in te rv e n ti 

d i c o n s e r v a z io n e  d e l  s u o lo .

N e l l ’ in s ie m e , p e r ta n to , e c o n  il t e m p o , l ’ im p e g n o  p lu 
r ie n n a le  d e lla  « C a ssa  » s i è  d is p o s t o -  su  u n  fr o n te  a m p lis 

s im o  c h e  h a  r ic h ie s to  u n  n u m e r o  s e m p r e  p iù  v a s to  d i  c o m 
p e te n z e  te c n ic h e  e d  a m m in is tra t iv e . L ’a m p ie z z a  d e i c o m p it i  
e d e lle  p r o s p e t t iv e  e c o n o m ic h e  d e l l ’ e n te  h a  tr o v a to  a n c o r  

p iù  e s p r e s s io n e  in  ta lu n i in te r v e n t i le g is la t iv i, in  v ir tù  d e i 
q u a li  la  su a  s tru ttu ra  e  le  su e  fin a lità  s o n o  sta te  adatta te  a lle  

e s ig e n z e  m a n ife s ta te s i n e lla  c o n c r e ta  a ttiv ità  d i  o g n i g io r n o .  
In fa t t i , m e n tre  l ’a z io n e  in fra s tru ttu ra le  s i  è  a rtico la ta  in  
m a n ie ra  s e m p r e  p iù  c o m p le s s a  e d e fin ita , e  m a g g io r  s la n c io  

h a  p r e s o  l ’a ttu a z io n e  d e i  p r o g r a m m i in e re n ti a l l ’ a g r ico ltu ra , 
c o n  le  le g g i  2 9  lu g lio  1 9 5 7 , n . 6 3 4  e 18 lu g l io  1 9 5 9 , n . 5 5 5 , 

a lla  « C a ssa  » è  s ta to  a sse g n a to  il c o m p i t o  d i  c o n c e d e r e  c o n 
t r ib u t i  v o lt i  a fa v o r ir e  la  c o s t r u z io n e  d i  n u o v i  im p ia n t i in 
d u s tr ia li  n e l M e z z o g io r n o  e  l ’a m p lia m e n to  d i  q u e ll i  e s is ten ti, 

n o n c h é  d i c re a re  a ree  d i  s v i lu p p o  in d u s tr ia le .

A l lo  s c o p o ,  tu tta v ia , d i  a v v ia re  il p r o c e s s o  d i in 
d u s tr ia liz z a z io n e , f i n  d a l 1953  fu r o n o  c re a t i g li  is t itu ti 
sp e c ia li  d i  c r e d it o  p e r  il f in a n z ia m e n to  d e lle  in iz ia tiv e  in 
d u str ia li n e lle  r e g io n i m e r id io n a li . I l  c h e , d ’a ltro  c a n to  e
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a lm e n o  p a rz ia lm e n te , h a  in c r in a to  q u e lla  fo r t e  u n ita rietà  

is t itu z io n a le  e d  o p e ra t iv a  c h e  n e lla  c o n c e z io n e  o r ig in a r ia  

c a ra tte r iz zò  l ’a z io n e  sta ta le  n e l M e z z o g io r n o .
N e l  c o m p le s s o , p e r  c o n c lu d e r e  q u e s to  b r e v e  q u a d r o  d i 

a s s ie m e , s i p u ò  r ic o r d a r e  c h e  la  « C a ssa  » v e n n e  d o ta ta  d i 

u n  f o n d o  in iz ia le  d i 1 .0 0 0  m ilia rd i d i  lir e , d a  im p ie g a r e  in  
u n  d e c e n n io  d i  a ttiv ità . I n  s e g u ito , n e l  1 9 5 2 , la  su a  d o ta 

z io n e  a u m e n tò  a  1 .2 8 0  m ilia r d i p e r  u n  p e r io d o  d i  1 2  a n n i ; 
p o i  a n c o r a , n e l 1 9 5 7 , a 2 .0 4 0  m ilia rd i p e r  il q u in d ic e n n io  

c o m p r e s o  tra  il  1 9 5 0  e  il  1 9 6 5 . O g g i ,  d o p o  la  d e s t in a z io n e  
a ll ’ is t itu to  d i  u n a  q u o ta  d e l  p r e s t ito  n a z io n a le  d e l  1 9 5 9  e 
d i  u n a  p a r te  d e g li  s ta n z ia m e n ti p r e v is t i  d a lla  le g g e  su i 

s u r p lu s  a g r ic o l i ,  la  m isu ra  d e i  s u o i  f o n d i  h a  r a g g iu n to  i 

2 .0 7 7 ,5  m ilia r d i d i  lire .
V a , a ltre s ì, r ic o r d a t o  c h e  a lla  « C a ssa  » s o n o  sta ti a sse 

g n a ti a ltr i 2 0 4  m ilia rd i in  b a se  a lla  le g g e  2 6  n o v e m b r e  1 9 5 5 , 
n . 1 1 1 7 , re ca n te  p r o v v e d im e n t i  s tra o rd in a r i p e r  la  C a la b r ia  

d a  a ttu a re  n e l d o d ic e n n io  1 9 5 5 -6 7 .
L a  p r o g r a m m a z io n e  su  sca la  p lu r ie n n a le  d e l l ’ is t itu to  

h a  im p lic a to  n e l l ’a m b ito  d e l l ’a ttiv ità  d e l  p o te r e  e s e c u t iv o  la  
c r e a z io n e  —  p e r  il M e z z o g io r n o  —  d i  u n  o r g a n o  d i  u n i
ta r io  in d ir iz z o  p o l i t ic o  e  d i  c o rre la t iv a  re sp o n sa b ilità  in n a n z i 

a l P a r la m e n to ; o r g a n o  c h e  si c o n c r e t ò  n e l 1 9 5 0  c o n  la  
is t itu z io n e  d e l  C o m ita t o  d e i  m in is tr i p e r  il  M e z z o g io r n o ,  
d e l  q u a le  fu r o n o  ch ia m a ti a  fa r  p a r te  i t ito la r i d e i  d ic a 

ster i e c o n o m ic i  p iù  d ire t ta m e n te  in te ressa ti a llo  s v i lu p p o  

d e lle  r e g io n i  m e r id io n a li .
A l  C o m ita t o , p e r  l ’a p p u n to , fu  a sseg n a to  il  c o m p i t o  

d i  s ta b ilire  le  lin e e  d e l  p ia n o  o r g a n ic o  d i  s v i lu p p o , d i  c u i  
la  « C a ssa  » s a re b b e  stata  l ’ o r g a n o  d i  a t tu a z io n e  d o p o  la  s p e 
c i f ic a z io n e  d e l  m e d e s im o  in  p r o g r a m m i a n n u a li, a p p r o v a t i 

a lo r o  v o lta  d a llo  s te s so  C o m ita t o .
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L ’a ttiv ità  d i  c o o r d in a m e n to  a l iv e llo  p o l i t i c o ,  d e fe r ita  
al C o m ita t o  da lla  stessa  le g g e  is t itu tiv a  d e lla  « C a s s a » ,  v e 

n iv a  a d e f in ir s i ,  in  q u e l l ’a m b ito  n o r m a t iv o , c o m e  lo  s tru 
m e n to  p e r  m e tte re  s ia  le  t r a d iz io n a li c h e  le  n u o v e  is t itu z io n i 
p u b b l ic h e  in  g r a d o  d i  a ffr o n ta re  c o n  p iù  e q u il ib r io  e  d e c i 

s iv o  im p e g n o , p u r  n e l r is p e t to  d e lle  fo n d a m e n ta li  c o m p e 
te n z e  d i  c ia s cu n a , i p r o b le m i  d i  c o n te n u t o  e  d i  m e t o d o  
p o s t i  d a lle  n o te v o l i  m o d i f ic a z io n i  in te rv e n u te  n e lla  c o n 

c e z io n e  e  n e llo  s v o lg im e n to  d e l l ’ a z io n e  s tra o rd in a r ia .
G io v a  q u i  s o tto lin e a re  c h e  c o s a , in  te o r ia  e d  in  p r a 

t ic a , d e b b a  in te n d e rs i c o n  il te r m in e  c o o r d in a m e n to .
L ’e s p a n s io n e  c o n t in u a  d e i  c o m p i t i  sta tu a li, n e l m o n d o  

m o d e r n o , h a  d e te r m in a to  s p e s s o  r a p p o r t i  s tre tti e  a d d i
r ittu ra  s o v r a p p o s iz io n i n e l l ’a z io n e  fra  i v a r i ra m i d e l l ’a m - 

m in is tr a z io n e . N e lla  n e ce ss ità  d i  d a re  a  c ia s cu n a  d e lle  at
t iv ità  u n  a lto  g r a d o  d i  fu n z io n a lità  te c n ic a  e  d i  cu ra re  —  
in  m a n ie ra  o rg a n ica  —  in te re ss i p u b b l i c i  in  s tre tta  re la 
z io n e  tra  lo r o ,  lo  S ta to  h a  c re a to  n u o v e  fo r m e  is t itu z io n a li 

a ca ra ttere  p o l i t ic o  e d  a m m in is tra t iv o . U n a  d e lle  f ig u r e  t i
p ic h e , s o r te  p e r  e ffe t to  d i  q u e sta  n ecess ità  d i  c o o r d in a m e n to , 
è  p r o p r io  q u e lla  d e i  c o m ita t i  in te rm in is te r ia li , n e l c u i  a m 
b it o  e s so  s i p r o f i la  ta n to  c o m e  c r it e r io  d i  f o n d o  p e r  la  in 
s ta u ra z io n e  d i  u n  d e te r m in a to  o r d in e  q u a n to  c o m e  o r ie n 

ta m e n to , v e r s o  ta le  o r d in e , d i  fo r z e ,  d i  is t itu z io n i e  d i  in i

z ia t iv e  m o lte p lic i  e d  a u to n o m e .
I l  c o n c e t t o  d i  c o o r d in a m e n to , d i  c o n s e g u e n z a , s e m b ra  

r ile v a re , in  v is ta  d i  u n  d e te r m in a to  o b ie t t iv o  e d  in  c o n s i
d e r a z io n e  d e lla  m o lte p lic ità  d e lle  is t itu z io n i c h e  t e n d o n o  a 
c o n s e g u ir lo ,  l ’o p p o r tu n ità  d i o rd in a re  e  d i  o r ie n ta r e  v e r s o  
fin a lità  c o m u n i  i  d iv e r s i o r g a n is m i c h e  ca ra tte r iz z a n o  u n a  

d e te rm in a ta  so c ie tà . I n  s e n s o  s tre tta m e n te  a m m in is tra t iv o , 
ta le  c o n c e t t o  s i c o n c r e ta  n e lla  v o lo n tà  d e l l ’a u tor ità  p u b 



b lic a  v o lta  a d  in d ir iz z a re  v e r s o  u n a  m e ta  u n ita r ia  l ’a z io n e  

d e lle  d iv e rs e  a m m in is tra z io n i, n e l r is p e t to  n a tu ra lm e n te  d e i 

d iv e rs i g ra d i d i  a u to n o m ia  p r o p r i  d i  o g n u n a .

I n  p ra t ica , il c o o r d in a m e n to  v ie n e  a p o r s i  c o m e  at

t iv ità  a  ca ra tte re  e sse n z ia lm e n te  p o l i t i c o :  p e r ta n to , n o n  
p u ò  n o n  in c o n tr a r e , n e l c o r s o  d e lla  su a  a t tu a z io n e , d i f 

f i c o ltà  d o v u t e  a n c h e  a lla  d iv e rsa  n a tu ra  e d  a lla  stessa  m o t i 
v a z io n e  d e lle  s ce lte  d i  p o l i t ic a  e c o n o m ic a  c o n n e s s e  c o n  l ’a t
t iv ità  o r d in a r ia  e  c o n  q u e lla  s tra o rd in a r ia  d e llo  S ta to .
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7 . S i r it ie n e  in d is p e n s a b ile  p o r r e  u n a  p re m e s s a  a lla  
e s p o s iz io n e  d e i  c o m p le s s i  p r o b le m i  s o lle v a t i d a l l ’a ttiv ità  d i 

c o o r d in a m e n to  a tu tt i i l iv e l l i ;  e d  è  c h e ,  n o n o s ta n te  la  lo r o  
a m p ie z z a , q u e i  p r o b le m i  se  h a n n o  a v u to  r if le s s i s u l l ’a z io n e  

d e lla  « C a ssa  » n o n  h a n n o  tu tta v ia  m e n o m a to  l ’ im p o s ta z io n e  
e  l ’a t tu a z io n e  d e l  d is e g n o  c o m p le s s iv o , c h e  è sta to  re a liz 
z a to  in  p ie n a  fe d e ltà  a g li s c h e m i p r e v is io n a li . I l  s ig n if ic a to  
d e lle  o s s e r v a z io n i, c h e  in  s e g u ito  s i a vrà  m o d o  d i  s v o lg e r e , 
a p p a le sa  lo  s fo r z o  d i  a d e g u a re  g li  s tru m e n ti a m m in is tra t iv i 
a lla  p o li t ic a  d i  s v i lu p p o  n e l M e z z o g io r n o ;  n o n  si tra d u 

c e , c o m u n q u e , in  m o t iv i  d i  p r e g iu d iz io  p e r  la  ca p a c ità  
rea lizza tiv a  d e lla  « C a ssa  », ca p a c ità , d e l  r e s to , g ià  c h ia 

ra m e n te  r ive la ta  d a lle  o p e r e  a ttu a te  in  s ì n o te v o le  v o 
lu m e .

A  v o le r  t ira r  le  s o m m e  d i  q u e s t i d ie c i  a n n i d i  attiv ità  
d e lla  « C a ssa  », s i d e v e  r ile v a re  c h e  l ’e n te  a veva  a p p r o v a to , a 

tu tto  i l  31 d ic e m b r e  1 9 6 0 , p r o g e t t i  p e r  c o m p le s s iv i  1 .4 1 9  
m ilia rd i d i  lire , d i  c u i  3 9 0  sp e tta n ti a lle  o p e r e  d i  c o m p e 
te n z a  p r iv a ta  e 1 .0 2 9  a lle  o p e r e  p u b b l ic h e .  I n  p a r t ic o la re , 

l ’ im p o r to  d e i  la v o r i a p p a lta t i, in  q u e s t ’u lt im o  se tto re , a m 

m o n ta v a  a  9 6 7  m ilia rd i d i  lire .



D a i  d a ti s u rr ip o r ta t i s o n o  e s c lu s i q u e ll i  c o n c e r n e n t i  la 
r i fo r m a  fo n d ia r ia , p e r  la q u a le  l ’ is t itu to  in te rv ie n e , c o n  u n o  
s ta n z ia m e n to  d i 2 8 0  m ilia rd i, a ttra verso  i l  M in is te r o  

d e l l ’a g r ic o ltu r a  c h e  a tte n d e  a lla  su a  p ra t ica  a ttu a z io n e .

I  d a ti p e r ò  c h e  m e g l io  s in te t iz z a n o  l ’a ttiv ità  f in o r a  sv o lta  
d a lla  « C a ssa  », tra  i q u a li s i c o m p r e n d o n o  —  p e r  m o t iv i  d i 
c o m p le te z z a  — • a n c h e  q u e ll i  r ig u a rd a n ti la  r i fo r m a , s o n o  
q u e ll i  a tt in e n ti a lla  fa se  d e lla  e s e c u z io n e , v a le  a d ire  d e lla  c o n 
cre ta  re a liz z a z io n e  d e lle  o p e r e . A lla  d a ta  in d ic a ta , in fa tti, 
l ’ im p o r to  c o m p le s s iv o  d e i  la v o r i e se g u it i da lla  « C a ssa  », d e i 

la v o r i c io è  u lt im a ti e d e lla  p a r te  g ià  e seg u ita  d i  q u e ll i  in  
c o r s o  d i  re a liz z a z io n e , a m m o n ta v a , n e i se tto r i d ’in te r v e n to  d i 

r e t to , a 9 6 6  m ilia rd i (1 ) .  S o m m a  a sso rb ita  p e r  305  m ilia rd i 
( 3 1 ,6 % )  d a lle  b o n i f i c h e ;  p e r  4 2  ( 4 , 3 % )  d a i b a c in i m o n ta n i; 

p e r  2 8 0  ( 2 9 ,0 % )  da lla  r ifo r m a  fo n d ia r ia ; p e r  1 2 7  ( 1 3 ,1 % )  
d a g li a c q u e d o t t i  e  fo g n a tu r e ; p e r  118  ( 1 2 ,2 % )  d a lla  v ia b i
lità  o r d in a r ia ; p e r  2 2  ( 2 , 3 % )  d a lle  o p e r e  d i  in te re sse  tu r is t ic o  
e  p e r  7 2  ( 7 , 5 % )  d a  q u e lle  fe r r o v ia r ie  e  m a r itt im e .

A lla  f in e  d e l  1 9 6 0 , in o ltr e , i la v o r i u lt im a ti e  la  p a rte  
e seg u ita  d i  q u e ll i  in  c o r s o  d i  e s e c u z io n e , p e r  i m ig lio ra m e n t i
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(1) Si precisa che 815 miliardi (84,4%) sono relativi ai lavori, la cui 
percentuale d ’avanzamento ha già raggiunto il 100% ; 93 (9,6%) ai lavori 
in «avanzamento» compreso tra il 99 ed il 76%  ; 32 (3,3%) a quelli in 
avanzamento compreso tra il 75 ed il 51% e 26 (2,7%), a quei lavori in 
avanzamento inferiore al 50% . Da rilevare, a tal proposito, che alcune opere, 
in corso di realizzazione con lavori in avanzamento compreso tra il 76 ed
il 99%, possono considerarsi come già funzionanti, produttive cioè di effetti. 
Infatti, un acquedotto già costruito, ma per il quale sono in corso varie opere 
minori di completamento, è spesso già funzionante, cioè adduce acqua, 
sebbene il suo grado di avanzamento si aggiri ancora intorno al 90%  di 
tutti i lavori compresi nel progetto. Analoga constatazione può esser fatta 
per le canalizzazioni nelle opere di bonifica e per le sistemazioni montane 
per la loro parte eseguita e produttiva di effetti, nonché per le opere di 
viabilità realizzate a lotti funzionanti.



fo n d ia r i  e  p e r  i  m a g a z z in i g ra n a r i, r isu lta v a n o  d i  im p o r t o  

r is p e t t iv a m e n te  p a r i a 2 0 2  e d  a 83  m ilia rd i .
Q u in d i ,  n e l c o m p le s s o , l ’ im p o r t o  d e i  la v o r i e se g u it i r i 

su lta va  p a r i a 1 .251  m ilia rd i d i lire , m e n tr e  q u e l lo  d e i  la 
v o r i  u lt im a ti a  1 .0 1 7 .

L e  s u d d e t te  r e a liz z a z io n i h a n n o  c o m p o r t a t o  u n  v o lu m e  
d i  2 4 8  m il io n i  d i  g io r n a te -o p e r a io  la v o ra te , d i  c u i  163  p e r  
l ’ e s e c u z io n e  d e lle  o p e r e  p u b b l ic h e  e  85  p e r  q u e lla  d e lle  
o p e r e  p r iv a te .

A  tal p u n t o ,  è  d a  s o tto lin e a re  c h e  n e l 1 9 6 0  si è  c o n s e 
g u ito , r is p e t to  a g li a n n i p r e c e d e n t i , il  p iù  a lto  l iv e llo  d i  a p 

p r o v a z io n i , le  q u a li h a n n o  ra g g iu n to  i 2 1 7  m ilia rd i d i 

lire , r ip a r t it i in  139  m ilia rd i p e r  o p e r e  p u b b l ic h e  e  7 8  p e r  
o p e r e  d i  c o m p e te n z a  p r iv a ta . A n c h e  p e r  q u a n to  c o n c e r n e  il 
v o lu m e  d e lle  o p e r e  p u b b l ic h e  a p p a lta te  a n n u a lm e n te , al 

19 6 0  c o r r is p o n d e  il p iù  a lto  l iv e llo  f in o r a  r a g g iu n to , c o n  128  

m ilia rd i d i  lire .
L ’e n o r m e  p o r ta ta  f in a n z ia r ia  d i  q u e s t i s fo r z i  è  f e d e l 

m e n te  esp ressa  d a lle  d im e n s io n i rea li a ssu n te  d a g li in te r 
v e n ti. I n  ta l s e n s o , i r isu lta ti r a g g iu n ti s u s c ita n o  u n  in te 
resse  s e m p r e  p iù  c r e s c e n te  se  c o n s id e r a t i a lla  lu c e  d e i 
c r ite r i a i q u a li l ’ a z io n e  d e lla  « C a ssa  » s i è in fo r m a ta  n e i 

s in g o l i  s e tto r i d i  a ttiv ità .
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8 . a )  I n  p r im o  lu o g o ,  v ’è  d a  s o ffe r m a r s i su lla  im p o s ta 
z io n e  d a ta  d a l l ’ is t itu to  a l p r o g r a m m a  d i  s v i lu p p o  a g r ic o lo , 
c h e ,  p e r  il  s u o  ca ra tte re  d i  in v e s t im e n to  in  b u o n a  p a rte  d ir e t 

ta m e n te  p r o d u t t iv o , è  p r e p o n d e r a n te  n e l v a s to  q u a d r o  d i  p o 
te n z ia m e n to  e c o n o m ic o ,  d e lin e a to  in  fa v o r e  d e l M e z z o g io r n o .

L e  d ire t t iv e  d e l l ’a z io n e  d i  b o n i f i c a  e d i  tr a s fo r m a z io n e  
fo n d ia r ia , la  c u i  v a lid ità  il t e m p o  tra s c o r s o  h a  in  la rg a  p a rte  

c o n fe r m a t o , s o n o  state  r ife r ite , n e lla  en tità  e n e lla  n a tu ra
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d e g li  in te rv e n ti , a i p r in c ip a l i  t ip i  d i  c o m p r e n s o r io  d e f i n i t i , —  

n e l c a s o  d e l  M e z z o g io r n o  —  d i e v o lu z io n e , d i t ra s fo rm a z io n e  

e  d i p r im a  p e n e tr a z io n e .
N e i  p r im i, la  c u i  s u p e r f ic ie  fu  stim a ta  a g g ira rs i su i 6 0 0  

m ila  e tta r i, la  b o n i f i c a  a v e v a  ra g g iu n to  u n  n o te v o le  g r a d o  
d i  a v a n z a m e n to , m e n tre  le  attiv ità  d i  t r a s fo r m a z io n e  r is u l
tav a n o  a c q u is ite  iìT  m is u r a 'a b l ) 'à 's ta n H '3 iI fìisà  ; n e i s e c o n d i ,  

estes i p e r  c ir c a  2  m il io n i  e m e z z o ^ r i r t t a r i ,  a d  u n ’^ t iv it a
----- ii>ii I III n'|M r  iir ' --------- --------^

d i  b o n i f i c a  m  tase  d i  s w u p p o  n o n  c o r r is p o n d e v a  a n co ra  
i n ? ^ a I ò i i r ^ i v iQ r~ d f-lT a g fe rm a z ie n e  t fa  d  p r iv a t i ;
n e g li  u lt im i, c ir c a  u n  m il io n e  d i  e tta r i, l ’a ttiv ità  d i  b o n i -

- - I I- - - - ■■ ■ - ------ -— i- - - - - r . iiiBiiiiwiii 'i(ii|iTr»tTtriTir"-- .
f i c a  era  a p p e n a  a g li in iz i e  in e s is te n te  p o te v a  r ite n e rs i la 

p a r te c ip a z io n e  d e r 'p r r v S H ^
L ’ in q u a d r a m e n to  p r o g r a m m a t ic o , p e r ta n to , è sta to  q u e llo  

d i  p o r ta r e  a c o m p im e n t o  n e i c o m p r e n s o r i  d i  e v o lu z io n e , 
(d i  c u i  o g n i  p o s s ib ilità  d i  v a lo r iz z a z io n e  è  stata ravv isa ta  a n z i

tu tto  n e l l ’ ir r ig a z io n e ) le  o p e r e  p u b b l i c h e ,  p e r c h è  g l i  in v e 

s t im e n ti e ffe ttu a ti p o te s s e r o  e s p lica re  a p p ie n o  g l i  e ffe tt i 
p r o d u t t iv i ;  d i  a ffr o n ta re  c o n  in te rv e n ti in te g ra li, n e i  c o m 
p r e n s o r i  d i  tr a s fo r m a z io n e , le  z o n e  s u s c e tt ib il i  d i  m a g g io r e  
e  p iù  p r o n ta  v a lo r iz z a z io n e ; d i  a ttu a re  in f in e , n e i c o m p r e n 
s o r i d i  p r im a  p e n e tr a z io n e , u n a  se r ie  d i  o p e r e  in fra s tru ttu 
ra li, c h e  c o s t itu is s e ro  la  p re m e s s a  in d is p e n s a b ile  p e r  assi
cu ra re  fo r m e  d i  v ita  p iù  c iv i l i  e  p re se rv a re  c o n te m p o r a n e a 
m e n te , n e l s e tto re  d e lla  d ife sa  id ra u lica , le  r e a liz z a z io n i c o n 
se g u ite  n e i p e r im e tr i c o n te r m in i .

D a  q u a n to  si è  f in o r a  e s p o s to  a p p a re  e v id e n te  c h e  
l ’a z io n e  d i  b o n i f i c a  è  sta ta  ca ra tte r izza ta  d a l c r it e r io  e c o 
n o m ic o  d e lla  p r io r ità  e  d e lla  c o n c e n tr a z io n e  d e g li  in te rv e n ti 
n e i te r r ito r i d i  p iù  e lev a ta  s u sce tt iv ità ; n e lle  re s ta n ti z o n e , 
d e tta  a z io n e  è  stata  lim ita ta  a d  in te rv e n t i c o m p le m e n ta r i  in  

d ip e n d e n z a  d i  e s ig e n z e  t e c n ic h e , c o m e  n e l ca so  d e l l ’ in d is p e n 
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sa b ile  c o lle g a m e n to  tra  o p e r e  d i  p ia n o  e  d i  m o n te  o v v e r o  

e c o n o m ic o - s o c ia l i ,  q u a le , a d  e s e m p io , la  p re s e n z a  d i  a li
q u o te  d i  p o p o la z io n i  n o n  tra s fe r ib il i a b r e v e  s ca d e n z a  n e i 

ce n tr i d i  n u o v a  v a lo r iz z a z io n e . I n  ta li z o n e , r is p e t to  a lle  
q u a li la  « C a ssa  » h a  s e m p r e  res is tito  a lle  p r e s s io n i d ire tte  
a d  e s te n d e re  i s u o i  in te r v e n t i , il  p r o g r a m m a  d e l l ’ is t itu to  h a  

a ssu n to  s p e s s o  ca ra ttere  s o s t itu t iv o  d e l l ’a m m in is tra z io n e  

o rd in a r ia .
I n  p a r t ic o la re , è  q u i  d a  a c c e n n a r e  a d  u n  s o lo  a sp e tto  

e v o lu t iv o  c h e  in v e s te  lo  s te s s o  f in e  d e lla  b o n if ic a , p e r  i l  cu i 

c o n s e g u im e n to  il n u o v o  in d ir iz z o  p r e s c e lt o  p u n ta  n o n  ta n to  
s u l l ’a m b ie n te  f is ic o , c h e  c o m u n q u e  s i è  c e r c a to  d i  c o n o s c e r e  
m e g lio  c o n  u n a  p iù  v a sta  attiv ità  d i  s tu d io  e  d i  in d a g in i, 

q u a n to  su  q u e llo  u m a n o . I l  v e c c h io  c o n c e t t o  d e l l ’ im p o s iz io n e  
d a l l ’a lto  d i  p r e o r d in a te  s o lu z io n i  ( t ip i d i  im p re s a , o r d i 

n a m e n ti c o ltu r a l i ,  c a r ic o  d i  b e s t ia m e , e c c . ) ,  c h e  p r e s u p 
p o n e v a  il l ig io  a d e m p im e n t o  d a  p a r te  d e l l ’o p e r a to r e  p r iv a to , 
è  s ta to  s u p e ra to  e s o s t itu ito  c o n  a ltro  p iù  r is p o n d e n te  e 

m e n o  c o a t t iv o .
L a  d ire t t iv a  a ttu a le  è, in fa tt i, v o lta  a l l ’a p p re s ta m e n to  d i 

u n a  p iù  c o n fa c e n te  s tru ttu ra  a m b ie n ta le  m e n tre  la  s ce lta  
d e lle  n u o v e  fo r m e  d i  a g r ico ltu ra  d a  p o r r e  in  a tto  v ie n e  la 
sc ia ta  a lla  l ib e ra  in iz ia tiv a  d e g li  o p e r a to r i  in te ressa ti, a d e 
g u a ta m e n te  a ssistita  e  so rre tta .

N e l  s in te t iz za re  i p u n t i  fo n d a m e n ta li  d e g li  in te rv e n ti 

c h e  in te re ss a n o  il s e tto re  s i è  d e tto  c h e  il p r o g r a m m a  a g r i
c o lo  a ssu m e  u n a  p o s iz io n e  d i  p r e m in e n z a  su  tu tt i g li  a ltri 

c o m p r e s i  n e l p ia n o  d i  s v i lu p p o  e c o n o m ic o  d e l M e z z o g io r n o ,  
c o m e  si d e s u m e  a n ch e  d a l v o lu m e  d e g li  s ta n z ia m e n ti d estin a ti 
a lla  su a  e s e c u z io n e . D e i  2 .0 7 7 ,5  m ilia r d i  d i lire , c h e  c o s t i 
tu is c o n o  l ’ in te r o  f o n d o  d i  d o ta z io n e  d i  c u i  d is p o n e  il p ia n o  

g e n e ra le  d e lla  « C a ssa  », 1 .1 4 9 ,5  m ilia rd i ■— p a r i a l 5 5 , 3 %  —
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s o n o  sta ti in fa t t i  a sse g n a ti aH’a g r ico ltu ra  c o n  la se g u e n te  

r ip a r t iz io n e  : a lle  o p e r e  p u b b l ic h e  n e i c o m p r e n s o r i  e  n e i 
b a c in i  m o n ta n i 6 6 2  m il ia r d i ;  a lle  o p e r e  p r iv a te  d i  m ig lio r a 
m e n to  a g ra r io  1 8 7 ,5 ; a l c r e d it o  a g ra r io  2 0 ;  a lle  o p e r e  c o n 

n e sse  c o n  la  r ifo r m a  fo n d ia r ia  2 8 0 .
I l  r ic h ia m o  d i  ta li c i f r e  o f fr e  lo  s p u n to  p e r  u n a  ra p id a  

ra sseg n a  d e i  p r in c ip a l i  a sp e tt i d e l l ’ in te r v e n to , s v o lt o  n e i se t
to r i  p iù  im p o r ta n t i d e lla  b o n if ic a  e  d e lla  t r a s fo r m a z io n e , e 
d e i  c o n s e g u e n t i  r ifless i s u g li  o r d in a m e n t i  p r o d u t t iv i  e d  in  

g e n e r e  s u l l ’ e c o n o m ia  a g r ico la  d e l S u d .
U n a  p r im a  se r ie  d i  o p e r e  p u b b l ic h e  — - p e r  l o  p iù  

c o m p le s s i  o r g a n ic i  r ife r it i a d  in te r i b a c in i  id r o g r a f ic i  —  

r ig u a rd a  la  s is te m a z io n e  d e l  s u o lo  e  la  d ife s a  d e lle  s e d i 
a g r ic o le  o ,  in  s e n so  p iù  la to , la  d is c ip lin a  d e lle  a c q u e . S i 

tratta  d i  in te rv e n ti d i  n o te v o le  im p e g n o , r ich ie s t i  d a lle  
p a r t ic o la r i c o n d iz io n i  g e o -m o r fo lo g i c h e  d i  tan ta  p a r te  d e i 
te rre n i m e r id io n a li  e  c h e  v a n n o  d a l r im b o s c h im e n to  a lla  

c o s t i tu z io n e  e  r ic o s t itu z io n e  d e i  p a s c o li  n o n c h é  a lle  s is te 
m a z io n i id r a u lic o - fo r e s ta li  e d  a g ra rie  ; s i c o n c r e t a n o  c io è  in  
u n  c o m p le s s o  d i  o p e r e  v o lt e  a d ife n d e r e  i te rre n i d a lle  e r o s io 
n i  e a  r e g o la re  i  c o r s i  d ’a c q u a  n a tu ra li e d  a rtific ia li in teressa n ti 

s o p ra ttu tto  le  z o n e  v a ll iv e  e  le  fa s c e  c o s t ie r e  d e l  M e z z o g io r n o .
P e r  ta l g r u p p o  d i  o p e r e , s o n o  sta ti f in o r a  im p e g n a t i —  

s u llo  s ta n z ia m e n to  to ta le  su  r ife r ito  —  2 0 5  m ilia rd i d i  lire , 
c o n  la  c u i  d is p o n ib i l ità  s i è  p o t u t o  tra  l ’a ltro  im p o s ta re , e p e r  
g ra n  p a r te  g ià  p o r ta r e  a  te r m in e , la  c o s tr u z io n e  d i  K m . 3 .5 0 0  

d i  in a lv e a z io n i e d  a rg in a tu re  e  d i  K m . 2 .5 0 0  d i ca n a li d i  s c o lo .
L e  ir r ig a z io n i n e l S u d , p r im a  d e l  1 9 5 0 , a v e v a n o  r i

l ie v o  p iù  e p is o d ic o  c h e  o r g a n ic o  e s tru ttu ra le . L a  p ia 
n u ra , q u a s i s e m p r e  m a la r ica , r e s p in g e v a  o g n i  a tte n z io n e  

m e n tre  le  a ttiv ità  s i c o n c e n tr a v a n o  su i te rre n i c o ll in a r i in 
te rn i. L e  u t il iz z a z io n i ir r ig u e , p re v a le n te m e n te  c a s is t ic h e
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e d  in d iv id u a li, c o n c e r n e v a n o , n e lla  p lu ra lità  d e i  ca s i, le  
a c q u e  f lu e n ti d e i  n o n  n u m e r o s i  c o r s i  d ’a c q u a  a r e g im e  p e r 
m a n e n te  e  q u e lle  s o tte rra n e e  ca p ta te  c o n  p o z z i .  I  p o c h i  
in v a s i, re a liz za ti q u a s i s e m p r e  a p r e m in e n t i  s c o p i  id r o e le t 

t r ic i ,  c o s t itu iv a n o  rara  e c c e z io n e . T u t ta v ia , p u r  se  lim ita ta  
a  m o d e s te  e s te n s io n i ( p o c o  p iù  d i  2 4 0  m ila  ettari n e l 1 9 4 9 ), 
l ’ ir r ig a z io n e  in  a tto  g ià  c o s t itu iv a  u n  in d ic e  e s p re s s iv o , n e lla  

vasta  g a m m a  d e lle  p o s s ib ilità  co ltu ra li , d e l  r u o lo  c h e  a v r e b b e  
p o tu to  s v o lg e r e  c o n  il s u o  e s te n d im e n to .

C o n s e g u e n te m e n te  e te n u to  c o n t o  d e l  ca ra tte re  t o r r e n 
t iz io  e s ta g io n a le  d e lla  m a g g io r  p a r te  d e i  c o r s i  d ’a c q u a  re 

g io n a li , d e c is iv a  im p o r ta n z a  h a n n o  d o v u t o  a ssu m e re  g li 
in v a s i in  q u o ta , m e d ia n te  lo  sb a rra m e n to  d i a lv e i, e l ’u t i
liz z a z io n e  d e lle  r is e rv e  s o tte rra n e e , a n c h e  p r o fo n d e ,  la  cu i 
r ic e r c a  è  stata  fa v o r ita  d a i p iù  m o d e r n i  m e z z i  d i  in d a g in e . 
V a s te  s u p e r fic i  s o n o  sta te  c o s i  in te ressa te  d a ll ’ ir r ig a z io n e  d i 
5 0 0  m ila  e tta ri, c h e  h a  a ssu n to  ca ra tte re  p re v a le n te m e n te  
c o lle t t iv o  e h a  r ic h ie s to  e  tu tto ra  r ic h ie d e  —  è  b e n e  n o n  

so t ta c e r lo  —  la  m essa  a  p u n t o  d i  t e c n ic h e  d i  im p ia n to  e  d i 
e s e r c iz io  p a r t ic o la r m e n te  id o n e e  a l l ’a m b ie n te  m e r id io n a le .

L a  sp esa  p re v is ta  p e r  il s e tto re  ir r ig u o  a m m o n ta  a 
c ir c a  2 5 3  m ilia rd i d i  l ir e , d i  c u i  il  6 2 %  è  s ta to  g ià  im p e 
g n a to  p e r  p r o g e t t i  a p p r o v a t i, fra  i  q u a li s o n o  c o m p r e s i  n a tu ra l
m e n te  q u e ll i  u lt im a ti o  in  a v a n za to  c o r s o  d i  e s e c u z io n e . T r a  
le  p r in c ip a l i  o p e r e , v a  segn a la ta  la  im p o s ta z io n e  d i  3 2  d ig h e  
e  d i  14  tra v e rse  d i  d e r iv a z io n e , il  t r iv e lla m e n to  d i  7 7  p o z z i  
e  la  p o s a  in  o p e r a  d i  o lt r e  K m .  9 .0 0 0  d i  re ti ir r ig u e .

È  q u in d i  a jfferm a zion e  d a  a c c o g lie r e , c o n  n e tta  r ise rv a , 
q u e lla  c h e  v u o l  v e d e r e  n e lle  b o n if ic h e , c h e  s i v a n n o  re a liz 
z a n d o  n e l M e z z o g io r n o ,  « s o lo  s e g m e n t i d i  c o m p le s s i  o r 
g a n ic i ». P o i c h é  l ’e s e c u z io n e , c h e  è  o r g a n ic a  e o b b e d is c e  a lle  

g ra d u a li e s ig e n z e  d e l  p ia n o , è  ta le  d a  d is co s ta rs i d a lle



previsioni solo in misura non superiore al 6%, sì da far 
ritenere possibile la realizzazione dei programmi iniziali 
entro il termine fissato.

È proprio merito della « Cassa », indubbiamente il più 
alto, l’aver mirato decisamente —• nella iniziale impo
stazione del suo piano —• ai complessi organici irrigui, 
senza tentennamenti e rallentamenti, anche quando la scelta 
di obiettivi di più facile ed effimero conseguimento poteva 
stimolare l’azione in altre direzioni.

Sia consentito rilevare, al riguardo, che la bonifica 
di Latina e di Pontinia, rappresentante circa un sessantesimo 
del programma irriguo della « Cassa » e partita a tempi 
forzati in regime ben diverso dall’attuale, va realizzando la 
trasformazione irrigua solo oggi, a distanza di circa trenta 
anni e proprio con il contributo determinante della « Cassa »; 
che finora, e dopo la costruzione delle grandi opere di base, 
ha già trasformato in irrigui 150 mila ettari accanto ad altri 
198 mila resi tali, con il suo concorso, da parte dei privati.

Tutto ciò dimostra quanto sia infondata la opinione, 
secondo la quale la « Cassa » avrebbe frammentato i suoi 
interventi. Come contraddice ai fatti e risulta priva di 
ogni fondamento logico, storico ed economico, quell’affer
mazione che esige, per data precisa, che comunque non vada 
al di là del 1965, la « conclusione » della bonifica affidata 
alla « Cassa ».

Cosa si intende, infatti, per conclusione della bonifica ? 
Compimento delle opere pubbliche o realizzazione della 
trasformazione degli ordinamenti produttivi ? La realizza
zione delle opere è tale, in vero, da far ritenere che la « Cassa » 
sia verso il puntuale « compimento » della bonifica. Con 
ciò, tuttavia, questa non è certamente conclusa. La trasfor
mazione degli ordinamenti produttivi è, in effetti, opera
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prevalente degli interessati ed è sempre lunga, esigendo il 
rispetto di tempi tecnici ed essendo condizionata dalle di
sponibilità economiche. Può esser quindi sollecitata e sti
molata ; è però sempre condizionata all’azione degli interes
sati che debbono esser persuasi, aiutati, spinti a realizzarla 
con il massimo impegno. La bonifica comporta, inoltre, la 
modificazione, anzi la rivoluzione dell’elemento umano 
che sarebbe illusorio voler affidare ai « tempi brevissimi ».

Perchè — allora —- dovrebbe esser la « Cassa » a 
« chiudere » entro un certo termine ? Tanto più che non 
risulta ancora completamente conclusa alcuna delle bonifiche
— pur così fruttuose di risultati —• iniziatesi nel Nord 
d’Italia subito dopo la costituzione del Regno ed anche 
prima ?. D’altra parte sono forse concluse le bonifiche, 
spinte al massimo, connesse con la riforma fondiaria ?

Alla critica, spesso formulata, di aver compreso nel 
piano, per taluni settori della bonifica, opere utilizzabili 
integralmente a non immediata scadenza si risponde che la 
pianificazione di queste opere ha sostituito il sistema di in
tervento « a cantiere di lavoro », che caratterizzava molti 
interventi ante « Cassa » ed ha costituito l’unico mezzo, nel 
quadro di una possibile azione, per incidere profondamente 
in zone di particolare depressione. Era forse preferibile conti
nuare con una politica di interventi frammentari, episodici 
ed inorganici o non era migliore scelta quella di aprire pol
moni di sviluppo sicuri, anche se destinati a respirare ap
pieno solo a distanza di anni ? Anche perchè non si può 
ignorare che le suddette opere sono già immediatamente 
operanti in taluni loro impieghi (di contenimento idraulico, 
di produzione elettrica, di uso potabile, ecc.) mentre si 
compie e si diffonde proprio la loro graduale utilizzazione 
irrigua.

3 0
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Naturalmente, si parla qui muovendo dalla considera
zione della legislazione vigente ; il discorso sarebbe diffe
rente se si supponesse che anche l’opera di trasformazione 
fondiaria è da considerarsi pubblica, cioè a carico dello 
Stato. Ma potrebbe allora giustificarsi la permanenza dei 
privati nella titolarità della terra ? Nè, si crede, sono ma
turi i tempi e le coscienze per forme di espropriazioni o di 
gestione pubblica delle aziende agrarie, nella operante realtà 
del Mercato comune e alla luce delle esperienze straniere 
e italiane, non di certo felici, fatte anche recentemente.

Un altro gruppo di interventi comprende le opere stra
dali di bonifica e civili, la cui carenza, in passato, è stata 
di notevole ostacolo all’evoluzione dell’economia agricola 
meridionale. Sebbene l’attività di bonifica, attuata fino al 
1960, sia stata prevalentemente diretta verso l’intensifica
zione delle opere strumentali, ormai correntemente definite 
come infrastrutture, i livelli di densità stradale raggiunti 
nelle varie zone, salvo casi particolari, non risultano ancora 
adeguati. Onde il notevole impulso dato dall’istituto a que
sto settore, nell’intento altresì di completare le dotazióni nei 
comprensori più evoluti o in fase di trasformazione e di assicu
rarne un primo, indispensabile contingente ai restanti territori.

L’entità raggiunta, nel decennio ora decorso, dallo 
sviluppo della trasformazione fondiaria — momento con
clusivo della valorizzazione agraria del Mezzogiorno —• 
prende rilievo soprattutto con i 164 mila e più progetti ap
provati per un importo di spesa pari a 361 miliardi di lire, 
cui corrispondono 149 miliardi erogati per sussidi a carico 
della « Cassa ». Indice, questo, della sensibilità e della ri
spondenza dell’iniziativa privata, dalla cui partecipazione 
e collaborazione, com’è noto, dipende in definitiva il suc
cesso dell’azione intrapresa.



Un ultimo elemento, non meno significativo dei pre
cedenti nel porre in rilievo la dinamica della struttura agri
cola meridionale, è quello inerente alle variazioni verifica- 
tesi negli ordinamenti produttivi in conseguenza della 
trasformazione fondiaria ; la quale, negli anni più recenti, 
ha assunto aspetti ancor più produttivistici, essendo pre
valsa la tendenza — facilitata anche dalla « Cassa » — al
l’attuazione di veri e propri piani aziendali, in luogo di 
progetti relativi a singole opere.

Laddove è stato possibile far beneficiare i terreni del
l’irrigazione, le variazioni sono state più sensibili, spesso 
pure di carattere radicale, avendo esse investito tutti gli 
aspetti dell’ordinamento produttivo, dalla scelta delle col
ture all’organizzazione e all’esercizio dell’azienda. Preva
lente è risultato l’indirizzo ortofrutticolo, sospinto e desti
nato forse a sviluppi non prevedibili anche dai nuovi e 
particolari incentivi determinati dall’istituto in favore della 
costruzione di serre e, ancor più, degli impianti arborei in 
coltura irrigua, purché aventi caratteristiche di spiccata 
specializzazione. Tale orientamento è stato seguito soprat
tutto allo scopo di consentire al Mezzogiorno di affrontare, 
più adeguatamente, la concorrenza interna ed estera.

Anche l’indirizzo zootecnico, d’altro canto, ha mani
festato, sia nelle trasformazioni irrigue che asciutte, una 
maggiore tendenza all’espansione, per effetto altresì dei 
nuovi benefici derivanti dalla concessione, da parte della 
« Cassa », di sussidi per l’acquisto di bestiame bovino ed 
ovino selezionato.

Quanto all’incremento della produzione agricola, che 
rappresenta uno dei parametri più significativi dei risultati 
economici della bonifica e della trasformazione, i dati rilevati 
da indagini eseguite dall’istituto denunciano incrementi

32



che vanno dal 40%, nei comprensori in cui predominano 
i territori collinari a trasformazione asciutta, al 400-500%, 
nei comprensori delle pianure alluvionali valorizzati dal
l’irrigazione. Nei primi, il valore della produzione lorda 
agricola ha avuto incrementi unitari per ettaro tra le 20 e le 
80 mila lire ; nei secondi, tra le 250 e le 600 mila.
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9.è) Estremamente laboriosa è stata anche la definizione 
delle linee del programma della « Cassa » per gli acquedotti 
e le fognature. In quello originario (il decennale, pre
cisamente) era prevista la costruzione di 52 complessi 
acquedottostici di importanza tale da non poter essere 
realizzati se non a totale carico dello Stato e diretti ad 
avere una positiva influenza sulla economia di vaste zone 
depresse del Sud; in quanto opere di completamento e di 
sviluppo di grandi acquedotti iniziati sia prima che dopo la 
guerra, volte a dotare le zone interessate dei maggiori ser
vizi richiesti dalle nuove strutture economiche.

La prima attuazione del programma mise in evidenza 
come la situazione dell’approwigionamento idrico nel 
Mezzogiorno richiedesse un intervento ben più vasto e 
dimostrò che non si poteva esercitare una vera azione anti 
depressiva senza dotare, anche di acquedotti e fognature, i 
centri abitati.

L’esperienza dei primi due anni di lavoro della « Cassa » 
confermò, inoltre, l’utilità'del metodo di affrontare contem
poraneamente i problemi acquedottistici di vaste zone, 
ponendo a confronto tutte le soluzioni tecnicamente possi
bili per attuare quelle più razionali ed economiche. Utilità, 
che può apparire ovvia ma che tuttavia prima di allora aveva 
potuto essere tenuta presente solo raramente e per il na
turale scaglionamento delle opere nel tempo e per le



limitazioni territoriali con cui tali problemi venivano posti ; 
oltre che per la suddivisione di competenza degli organi 
ordinari preposti al loro esame e la cronica insiifficienza 
dei finanziamenti.

In base al piano quindicennale d’intervento, precisato 
dopo approfonditi studi condotti per oltre un triennio, si 
è in seguito stabilito di normalizzare i servizi di acque
dotto per i centri urbani di tutto il territorio di azione della 
«Cassa»; di costruire, cioè, gli acquedotti esterni che man
cavano e sviluppare e sistemare quelli esistenti, in modo 
da realizzare opere capaci di assicurare alle popolazioni in
teressate un rifornimento idrico adeguato al loro fabbiso
gno, attentamente valutato in rapporto agli incrementi de
mografici del prossimo cinquantennio.

Questo intervento che è il primo esempio, non solo 
italiano, di un fondato tentativo di sistemare in breve tempo 
un intero settore delle attrezzature civili di così vasti ter
ritori fu dotato, con la legge 25 luglio 1952, n. 949 e con la 
successiva del 29 luglio 1957, n. 634, di notevoli mezzi fi
nanziari (in complesso 292 miliardi di lire) integrati dalle 
disposizioni di successive norme che stabiliscono il contri
buto della « Cassa » (in totale, per 25 miliardi di lire) a 
completamento di quello concesso dal Ministero dei lavori 
pubblici per la costruzione di reti di distribuzione e di reti 
ed impianti di fognatura nei comuni fino a 75.000 abitanti.

L ’intervento è stato attuato in rapporto al fabbisogno 
idrico rilevato e allo stato di consistenza e di efficienza degli 
acquedotti esistenti, di cui si è cercato di determinare il 
possibile grado di utilizzazione.

Sulla base di precisi dati si sono formulati i piani di 
normalizzazione, concernenti le singole zone, e conseguen
temente si è passati alla progettazione di massima ed ese
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cutiva delle opere. Questo svolgersi preordinato e graduale 
degli interventi, per i quali si sono resi necessari continui 
e particolari studi con la costante e diretta acquisizione di 
elementi di natura tecnico-ambientale, ha permesso di ade
guare con rispondenza l’ampiezza dell’azione, inizialmente 
intrapresa, alle situazioni che si sono venute poi appale
sando e determinando.

Nel programma decennale — per le opere acquedottisti 
che — era stato infatti previsto uno stanziamento di 115 
miliardi di lire; ma, già alla fine del ’60, si assisteva alla 
realizzazione di progetti esecutivi approvati per oltre 200 
miliardi. Cifra, che rileva chiaramente lo sforzo tecnico
finanziario compiuto dall’istituto, a quella data impegnato 
altresi nell’appalto di lavori per un importo, al netto del 
ribasso d’asta, di 174 miliardi di lire, nonché nello studio e 
nella istruttoria di progetti per altri 103 miliardi. Si era così 
reso possibile costruire — per 130 miliardi di lire (che rappre
sentano il 75 % dell’intero importo dei lavori in appalto) e 
servendo ex novo o integrando nel rifornimento idrico 
circa 1.150 centri abitati con una popolazione di 5 milioni 
di unità — oltre km. 6.300 di condotte e canali e 1.200 
serbatoi con 950.000 me. di capacità.

35

lO.c) Per quel che riguarda il settore della viabilità 
occorre ricordare come, al momento della istituzione della 
« Cassa », la ricognizione da questa fatta abbia posto in 
piena luce lo stato di arretratezza dell’Italia meridionale 
sul piano delle comunicazioni stradali. Di fronte ad una 
densità media stradale di km. 0,562 per kmq., quale era 
quella risultante nel 1950 per le strade statali, provin
ciali e comunali di tutta Italia, il Mezzogiorno presentava 
ancora una densità di soli km. 0,354 per kmq., che in Sar
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degna scendeva a 0,199 e nel Nord saliva a 0,827. La situa
zione generale non era, per di più, caratterizzata soltanto 
dalla scarsità di strade ma anche dalla loro difficile percor
ribilità.

L’intervento della « Cassa » fu perciò volto alla siste
mazione di km. 15.000 di strade provinciali, che costitui
vano già una rete piuttosto organica e offrivano le migliori 
prospettive di utilizzazione economica, nonché alla costru
zione di nuove strade.

Al 31 dicembre 1960, le realizzazioni si basavano sulla 
sistemazione ultimata di km. 12.278 di strade con un im
pegno, al netto del ribasso d’asta, superiore ai 63 miliardi 
di lire; inoltre, sulla sistemazione in corso di altri km. 2.048 
per un impegno di oltre 10 miliardi. A fronte dei rispettivi 
impegni di spesa di 35 e di 27 miliardi di lire, le nuove 
strade ultimate e quelle in corso di costruzione si sviluppa
vano invece per 1.712 e per oltre 875 chilometri.

Considerando che la progettazione e la costruzione di 
nuove strade (i cui lavori, così come per le sistemazioni, 
sono stati affidati alle amministrazioni provinciali) sono tal
volta particolarmente laboriose per le caratteristiche geo
morfologiche del Mezzogiorno e richiedono maggior tempo 
di quello normalmente prevedibile, può affermarsi che an
che in questo tipo di realizzazioni si è in fase notevolmente 
avanzata.

L ’intervento della « Cassa » per le strade ordinarie è 
stato parallelamente integrato e completato dall’altro note
vole, operato per le strade di bonifica, come già detto, e 
per quelle di interesse turistico.

Nel settore della viabilità turistica, in cui lo stanzia
mento complessivo ha raggiunto l’importo di 30 miliardi 
di lire, alla suindicata data erano già state costruite od



erano in corso di costruzione km. 425 di nuove strade; 
sistemate, invece, o in corso di sistemazione strade per km. 
515, per l’importo complessivo di 22 miliardi circa.

Sempre nel settore delle comunicazioni, grande im
portanza assumono i programmi attuati dalla « Cassa » per 
l’ammodernamento ed il potenziamento di alcune princi
pali arterie ferroviarie meridionali, con particolare riguardo 
al raddoppio della Battipaglia-Reggio Calabria, all’elettrifi
cazione della Bari-Foggia-Pescara e aU’ammodemamento 
della Taranto-Metaponto-Reggio Calabria. Per queste opere, 
quasi tutte ultimate, e per le navi traghetto per la Sicilia 
e per la Sardegna sono stati stanziati 90 miliardi di lire.
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W.d) Non di minor rilievo è stata l’attività della «Cassa» 
sul piano creditizio e finanziario.

Tale attività, al 31 dicembre 1960, si concretava nella 
partecipazione e nei conferimenti agli istituti di finanzia
mento industriale a medio termine nel Mezzogiorno (Isvei- 
mer, Irfis, e Cis) per 24.240 milioni di lire; nella concessione 
di finanziamenti, sulla base sia dei fondi esteri che del fondo 
interventi creditizi, per rispettivi 165.492 e 55.533 milioni ; 
nel concorso nel pagamento degli interessi, relativi ai finanzia
menti industriali, per 2.305 milioni; nelle anticipazioni a 
favore degli enti locali (al lordo dei rimborsi) per 24.101 
milioni. Nel complesso, quindi, in interventi la cui misura 
superava, alla fine del decimo esercizio, i 270 miliardi 
di lire.

Nell’intento di meglio rilevare gli aspetti dell’azione 
condotta dall’istituto si precisa che gli interventi creditizi, 
volti principalmente a sostenere l’attività dei privati, nel 
settore dell’agricoltura e del turismo si sono finora deter
minati nel finanziamento della quota privata delle opere



pubbliche di bonifica con la erogazione di 18.381 milioni 
di lire; nella effettuazione di operazioni di credito agrario 
di miglioramento per 22.581 milioni e, per 10.916 milioni, 
di credito turistico e alberghiero che, risolvendo la parti
colare situazione dei medi e piccoli centri meridionali in 
fatto di impianti di quel tipo, ha permesso la costruzione 
di 260 alberghi per 14.619 posti letto ; inoltre, nel finanzia
mento, per 3.655 milioni di lire, di centrali ortofrutticole 
e del latte e di magazzini per la conservazione di cereali.

I finanziamenti finora concessi sulla base dei prestiti 
esteri, destinati alle iniziative industriali in genere ed in 
particolare a quelle concernenti la produzione di energia 
elettrica, riguardano per 62.963 milioni quasi tutti i settori 
industriali e per 102.529 milioni gH impianti di produ
zione e di adduzione di energia elettrica. Gli impianti 
industriali sono tutti ultimati e funzionanti, ad eccezione 
di quelli elettrici che, ultimati per il 43%, potranno essere 
completati entro i prossimi due anni e mezzo.

L’azione svolta dalla « Cassa » assume ancora significato 
se si tiene presente che, soltanto con i finanziamenti per 
62.963 milioni di lire concessi alle industrie, si è consen
tita l’effettuazione di investimenti complessivi (capitali di 
impianto e di esercizio) stimabili in circa 150 miliardi di 
lire, cui sono conseguite annualmente una produzione di 
valore pari a 100 miliardi di lire e un’occupazione permanente 
di 10.800 unità lavorative.

II finanziamento degli impianti elettrici ha determinato 
investimenti per 180 miliardi di lire, che renderanno 
possibile il conseguimento di una capacità produttiva annua 
di energia di 6,5 miliardi di KWh, corrispondenti ad oltre 
il doppio dell’intera produzione di energia ottenuta nel 
Mezzogiorno (2,9 miliardi di KWh) nel 1950. Gli impianti
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che già funzionano hanno una capacità annua di produ
zione pari a 3 miliardi di KWh.

Un cenno particolare meritano, altresì, gli interventi 
che la « Cassa » svolge mediante la concessione di contributi 
integrativi, a favore dell’edilizia scolastica, e la costruzione di 
asili infantili con il sistema dei cantieri di lavoro. Tali in
terventi operati, in un primo tempo, a favore soltanto dei 
comuni del Mezzogiorno con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti, sono stati estesi —■ con apposita legge emanata 
nel 1959 —■ a quelli con popolazione non superiore ai 10.000 
abitanti.

Al 31 dicembre 1960, l’istituto aveva provveduto a 
stanziare per l’edilizia scolastica la somma di 9.270 mi
lioni di lire; cui facevano riscontro 2.801 richieste di contri
buto, delle quali 664 ancora in corso di istruttoria e 2.137 
definite per un importo di circa 3 miliardi e mezzo. 
Per quanto attiene alla costruzione degli asili infantili, ri
sultavano approvati 434 progetti per un impegno di spesa 
di 6 miliardi e mezzo.
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12.e) A parte va, infine, valutato il complessivo andamen
to del processo di industrializzazione. Nelle prime fasi di 
attuazione del programma di sviluppo per il Mezzogiorno 
il maggior interesse fu rivolto alla creazione di quegli im
pianti, la cui scelta apparve più rispondente agli obiettivi 
in fase di conseguimento nel settore primario e alla forma
zione di un adeguato e ben localizzato capitale fisso sociale. 
Orientamento del quale si sono particolarmente avvantag
giate, in seguito, le industrie dei materiali da costruzione e 
quelle di trasformazione dei prodotti agricoli.

Non di meno e contemporaneamente, l’industrializza
zione del Sud apparve strumento indispensabile per il più



efficace compimento della politica di sviluppo. Se non al
tro, perchè gli inderogabili interventi per l’agricoltura e per 
la creazione delle infrastrutture, ai quali era pur stata con
cessa iniziale priorità rispetto agli altri, non si potevano ri
tenere — per owii motivi — di validità immediata nel 
promuovere, in breve tempo, incrementi di reddito a ritmo 
annuo sostenuto e nel favorire il rapido consolidarsi di 
strutture economiche locali auto-propulsive.

Tuttavia, per porre in atto un razionale processo di 
industrializzazione, nelle regioni meridionali, era necessario 
in primo luogo apprestare i necessari capitali, per cui 
furono creati, affiancati dalla « Cassa », i tre istituti speciali 
di credito di cui si è già detto. In secondo luogo, bisognava 
stimolare le locali iniziative imprenditoriali, suscitando an
che l’interesse degli operatori provenienti da altre regioni.

Come si vede, il processo di industrializzazione del 
Mezzogiorno non poteva ritenersi basato se non su di 
una azione combinata, sia privata che pubblica. L ’ambito 
operativo della « Cassa » doveva pertanto essere determinato 
dalla conciliazione delle due sfere di influenza e dal loro 
correlarsi in vista di identici obiettivi. Tuttavia, poiché questa 
combinazione di forze, di per sè autonome e operanti in 
ambiti diversi, non veniva prestabilita — nei suoi obiet
tivi e nelle sue concrete determinazioni — da alcun piano
o programma generale, nessuna pregiudiziale di politica eco
nomica di interesse nazionale, o più limitatamente terri
toriale, doveva condizionare il processo industriale del Sud, 
anche se configurato in tutte le sue componenti nelle cir
costanze richiamate.

Gli stessi interventi consentiti dalla legge istitutiva 
della « Cassa » e dalle norme integrative recate dalla legge 
n. 166 del 1952 — prima solo sotto forma di concessione
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di finanziamenti con mezzi propri e con il ricavo di pre
stiti esteri e poi anche mediante le partecipazioni e i con
ferimenti agli istituti speciali sorti nel 1953 — non risponde
vano ad un obiettivo organico. Miravano in via prelimi
nare a mediare, attraverso la « Cassa », l’acquisizione di 
mezzi da destinare a nuove iniziative industriali meridionali. 
E l’istituto ha corrisposto a tale esigenza in misvira net
tamente superiore ad ogni previsione, riuscendo a mobi
litare, in meno di otto anni, oltre 275 miliardi di lire derivati, 
per la maggior parte, dai 13 prestiti contratti in America 
e in Europa.

La legge 29 luglio 1957, n. 634 diede poi più deciso 
indirizzo alla materia dei finanziamenti e dei contributi in
dustriali precisando, nello stesso tempo, i compiti partico
lari che sarebbero stati assunti dalle industrie a partecipa
zione statale. Successivamente, altre norme dovevano pun
tualizzare sempre più esattamente gli strumenti disposti per 
favorire la nascita di nuove industrie.

Nell’ambito dei suindicati interventi, la concessione di 
contributi a fondo perduto in favore delle singole iniziative 
industriali meridionali, in base agli artt. 18, 19 e 20 della legge 
n. 634, è compito esclusivo della «Cassa», che al 31 dicembre 
1960, aveva concesso contributi per 4.255 milioni di lire.

Accanto ai contributi a fondo perduto, va ricordato il 
concorso nel pagamento degli interessi relativi ai finanziamen
ti industriali in applicazione dell’art. 24 della suindicata legge.

L’azione della « Cassa » si estende altresì ai settori del- 
l’artigianato, della pesca e del turismo. Alla fine del 1960, 
l’ente aveva emesso provvedimenti, a favore di imprese 
artigiane, per 3.627 milioni di lire e contribuito allo svi
luppo delle attività della pesca con concessioni di im
porto pari a 4.000 milioni; aveva, inoltre, approvato opere



nel settore turistico per una spesa complessiva di 35 miliardi. 
In questo settore la politica degli interventi della « Cassa » 
si è gradualmente aperta: da un avvio propulsivo delle 
zone più pronte alla valorizzazione si è passati alla de
lineazione di veri e propri « comprensori » turistici, de
stinati ad assorbire interventi massivi e diretti a determinare 
il concorso organico della pubblica e della privata iniziativa.
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13. / )  In relazione a quanto si è constatato nelle precedenti 
pagine appare chiaro come solo sulla scorta di dati sia 
possibile porre esattamente a fuoco il problema della poli
tica meridionalistica e valutare, nelle sue conseguenze pre
senti e future, l’attività della « Cassa ».

Il significato della politica di sviluppo del Mezzogiorno 
è nello stesso volume degli investimenti effettuati e nella 
stessa portata delle opere realizzate. Entità che, d’altra parte, 
rilevano le dimensioni nazionali del problema, giacché al 
progresso di tutta l’economia del Paese, particolarmente di 
quella delle regioni già industrializzate, ha concorso in no
tevole misura anche il processo di sviluppo in atto nel Sud. 
Lo dimostrano, d’altronde, le maggiori possibilità di investi
menti produttivi, e quindi di lavoro, che per gli operatori 
economici del Nord sono derivate dall’apertura e dalla 
dilatazione dei mercati meridionali.

Gli apprezzabili risultati del processo di sollevamento 
economico in atto nelle regioni meridionali si son potuti con
seguire nonostante la « Cassa » abbia investito il 75 % dei 
suoi mezzi finanziari nel settore delle infrastrutture, nel cui 
ambito — com’è noto — gli investimenti sono a fecon
dità differita; nonostante le difficoltà che ad una rapida 
produttività dell’azione intrapresa sono state opposte dal 
fattore umano, da un elemento, cioè, indubbiamente deter



minante per il maggior o minor successo delle iniziative 
assunte in aree sottosviluppate, caratterizzate da condizioni 
ambientali non facilmente superabili e sulle quali può avere 
decisa influenza soltanto una lunga e costante opera di tra
sformazione.
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14. Delineati gli interventi dell’istituto e le realizza
zioni conseguite, preme chiarire che il programma di opere 
finora attuato avrebbe — per molti aspetti — comportato 
forse un minore assorbimento di energie e di mezzi, ove 
gli strumenti amministrativi che ne hanno permesso la ese
cuzione fossero stati orientati verso una più eifettiva unita
rietà ; fossero stati cioè volti, in maniera più funzionale, 
al conseguimento degli obiettivi inizialmente posti.

Nelle pagine che seguono si preciseranno i limiti e 
gli obiettivi, in rapporto ai quali questa affermazione assume 
significato e validità; non dimenticando naturalmente che 
se le disfunzioni e le sfasature finora verificatesi hanno tal
volta ritardato e complicato l’opera della « Cassa », la loro 
esistenza non ha tuttavia impedito il perseguimento delle 
finalità dell’istituto.

In particolare, i problemi del coordinamento, la cui 
soluzione si è dovuta affrontare nei dieci scorsi anni di atti
vità, si palesano di duplice ordine, concernendo essi le struttu
re della pubblica amministrazione sia centrali che periferiche.

Per quanto attiene al complesso dei rapporti fra « Cassa » 
e ministeri, ■ mediati dall’azione del Comitato dei ministri 
per il Mezzogiorno, il principio del coordinamento, poli
tico per essenza, è solo a livello amministrativo che in realtà 
assume forma concreta.

Qual’è stata la difficoltà di fondo che il Comitato ha 
incontrata all’atto di coordinare i rapporti fra la « Cassa »



e l’amministrazione ordinaria ? A voler racchiudere in un 
giudizio di sintesi l’intera azione che nel Mezzogiorno lo 
Stato ha svolta nel dopoguerra, è possibile affermare che si è 
delineato un duplice indirizzo di politica economica. E cioè, 
mentre l’intervento straordinario si è articolato organicamen
te, quello ordinario non pare essersi svolto su di una linea 
ispirata ad una visione di unitario coordinamento sul piano 
della politica economica adottata nell’area depressa. Ciò ha 
comportato un grave squilibrio in tutta l’azione dello Stato 
nel Sud, poiché l’attività della « Cassa » ha finito con Piso
larsi dal contesto organico, proporzionato e diffuso degli in
terventi dell’amministrazione ordinaria. Gli effetti dell’azione 
straordinaria non sono stati, logicamente, quelli che in 
altre circostanze si sarebbero potuti conseguire.

Il successo di una politica di sviluppo di un’area de
pressa è legato, infatti, ad una politica generale di governo 
che investa tutti i settori fondamentali della vita economico- 
sociale : dall’agricoltura ai trasporti ; dalla politica fiscale 
e della finanza locale a quella delle partecipazioni statali e 
della sanità ; dalla scuola e dal lavoro al credito, potendo 
la sola legittimazione delle imprese al finanziamento, se ben 
diretta, avere molta più efficacia di qualsiasi incentivo ; 
dal turismo alle direttive generali deH’industrializzazione, 
sotto l’aspetto sia della localizzazione e della diversificazione 
delle nuove industrie da creare, che dell’incoraggiamento 
delle iniziative in generale da non assumersi peraltro nelle 
zone congestionate del Paese, nelle quali esse sono da 
scoraggiare. Opportuno sarebbe, a tal titolo, che il go
verno si impegnasse in una più rigorosa classificazione delle 
località economicamente depresse al di fuori della zona 
omogenea e territorialmente definita del Mezzogiorno, ai 
sensi dell’art. 8 della legge 29 luglio 1957, n. 635. L’aver
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reso operante, per le aree depresse centro-settentrionali 
(già gravanti su quelle evolute della zona), la sola esenzione 
« da ogni tributo diretto sul reddito », in aggiunta alla con
cessione dei benefici sugli interessi disposta dall’art. 1 della 
legge 30 luglio 1959, n. 623, non incoraggia l’assunzione di 
iniziative imprenditoriali nel Sud fra gli operatori econo
mici del Nord, anche se si tratta di medi o piccoli indu
striali.

Per non facilitare quindi, in un modo o nell’altro, la 
disintegrazione della politica disegnata a favore del Mezzo
giorno non si può non concepire un’azione di coordina
mento nel suindicato senso, la cui attuazione dovrebbe 
competere al Consiglio dei ministri, al Comitato dei mi
nistri per il Mezzogiorno e ad appositi comitati intermini
steriali, di volta in volta costituiti con riferimento ai pro
blemi da trattare.

Finora, è stato il Comitato ad orientare — in senso 
unitario —■ l’impostazione dei bilanci preventivi dei dicasteri 
interessati da una parte e della « Cassa » dall’altra, allo 
scopo di garantire l’armonizzazione delle varie componenti 
della politica perseguita. Ciò che, d’altra parte, si rende 
solo possibile seguendo un indirizzo unitario nelle valuta
zioni su cui si basa l’assegnazione dei mezzi finanziari, di 
cui sono annualmente dotate l’amministrazione ordinaria 
e quella straordinaria ; all’atto, pertanto, della redazione dei 
bilanci, quando cioè, in fatto di programmazione, ha real
mente ad esprimersi e concretarsi la volontà politica.

Numerosi sono stati, però, gli ostacoli che si sono con
trapposti al coordinamento, in sede politica, dei programmi. 
Il ministro Campilli e il suo successore, on. Pastore, hanno 
tentato con paziente fervore di stabilire procedure di coordi
namento in ordine ai programmi esecutivi delle opere. Ma
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è stato proprio su questo terreno che le intese e i tentativi 
di cooperazione hanno incontrato, e incontrano, le maggiori 
difficoltà inerenti prevalentemente al diverso grado di ela
sticità e di adattabilità, alle esigenze della politica di sviluppo, 
degli organismi ordinari da un lato e di quello straordinario 
dall’altro.

In altri termini, alla pratica del coordinamento in 
questi anni si è opposta, in misura particolare, l’esistenza 
di schemi giuridico-istituzionali tradizionalmente connessi 
con le strutture dell’amministrazione italiana, nell’ambito 
della quale i singoli dicasteri hanno sempre presentato un’ac
centuata verticalità strutturale e sono stati impediti, anche 
nella previsione pluriennale degli interventi, dal ferreo 
schema della legge annuale del bilancio.
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15-16. Altre considerazioni comporta l’esame dei rapporti 
che la « Cassa » ha intrattenuti con gli organismi ammini
strativi locali, sia territoriali che non territoriali.

L ’ente si è dovuto avvalere, nella fase esecutiva dei 
progetti, di organismi a struttura diversa dalla propria, 
facendo ricorso agli istituti dell’affidamento e della conces
sione delle opere, a seconda che per la loro esecuzione hanno 
dovuto essere interessate aziende autonome statali od am
ministrazioni diverse da quelle.

In termini giuridici e nelle sue linee fondamentali, 
l’istituto dell’affidamento si definisce in contrapposto a 
quello della concessione, che si estrinseca concretamente 
nell’esercizio dei servizi e comporta la titolarità di un pub
blico potere che, per dover essere trasferito ad altro (cioè 
al concessionario), presuppone l’esistenza di un ente pub
blico, in posizione di supremazia, e di un’altra istituzione —  
pubblica o privata — in posizione di subordinazione. L’affi



damento, di contro, si fonda sul concetto che i due soggetti 
( o i due enti), che entrano in rapporto fiduciario, abbiano 
la stessa posizione e — in ultima analisi — agiscano nel
l’ambito della medesima organizzazione, assunta nel suo 
significato più lato.

Una prima difficoltà nei rapporti con gli enti esecutori 
è stata determinata dalla circostanza che l’attività della 
« Cassa » viene ad essere disciplinata da una congerie di 
norme, già vigenti per regolare l’attività amministrativa 
ordinaria e quindi preesistenti alla sua costituzione. Il più 
delle volte, inoltre, l’attività dell’istituto è stata rallentata da 
presupposti normativi che prevedono pesanti procedure e 
macchinosi congegni, poco rispondenti allo svolgersi del
l’azione di un organismo di tipo nuovo, quale esso è. Ba
sterà ricordare che la « Cassa » si è dovuta inserire nell’am
bito di leggi, come quelle che regolano la contabilità di 
stato, l’esecuzione delle opere pubbliche, la bonifica (anche 
se da considerarsi un modello di esperienze economico- 
tecniche e di strumentazione giuridica, la legge n. 215 del 
1933 era certamente inadeguata a fronteggiare l’ondata 
massiccia e improvvisa degli interventi attuali nel Mezzo
giorno, operati fra l’altro a ritmo accelerato), le sistema
zioni montane, la viabilità, le acque pubbliche, le espropria
zioni e gli interventi industriali; vale a dire entro un 
contesto di norme, molte delle quali dignitosamente ve
tuste, che lasciano comprèndere come la spinta innovatrice 
dell’ente sia nata sotto il segno del « vino nuovo negli otri 
vecchi ».

Una seconda difficoltà è consistita nella-talora mediocre 
efficienza tecnica di taluni organismi cui la « Cassa » ha con
cesso o affidato l’esecuzione delle opere di bonifica, di tra
sformazione fondiaria e di viabilità. Settori, questi, la cui
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situazione non può ritenersi tra le più soddisfacenti a causa 
di un complesso di particolari circostanze che negli anni 
scorsi hanno caratterizzato l’attività di buona parte degli 
enti locali. Se si pensa, come anche di recente è stato effi
cacemente avvertito, che l’impulso all’attività economica — 
in quanto prodotto artificialmente e non generato autonoma
mente daU’interno del sistema — si trasmette attraverso « pro
pagatori », generalmente organi istituzionali di un paese, 
dalla cui rispondenza soprattutto dipende il risultato della 
politica di sviluppo, si potrà ben comprendere quali siano 
stati gli sforzi della « Cassa » per fronteggiare le situazioni 
piuttosto difficili dei suddetti enti e per realizzare gli im
pegnativi compiti che le sono stati assegnati.

Tali considerazioni valgono specialmente per le am
ministrazioni comunali e provinciali. Infatti, queste ammi
nistrazioni presentano assai spesso, nel Mezzogiorno, bi
lanci deficitari che fra l’altro non consentono il consegui
mento di apprezzabili gradi di efficienza tecnica e lasciano 
scarso margine alle iniziative da assumersi in rispondenza 
alle particolari ed urgenti necessità locali.

Nei comuni l’attrezzatura tecnica esistente risulta as
solutamente scarsa se rapportata ai compiti assunti per la 
direzione dei lavori e per la gestione delle opere. Per quelli 
minori inoltre, [riscontrandosi anche un’assoluta carenza 
di personale tecnico, la direzione dei lavori è quasi sempre 
affidata a liberi professionisti, ciò che talvolta causa manche
volezze nella loro esecuzione.

La negatività degli effetti, che di conseguenza si sono 
determinati e tuttora si determinano nell’ambito dell’azione 
della « Cassa», è facilmente valutabile specie se si tien 
conto della molteplicità e della complessità dei rapporti 
che l’istituto intrattiene con i comuni per la normalizzazione
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dei servizi idraulici (reti interne e fognature) ; la costru
zione degli elettrodotti rurali ; l’edilizia scolastica ; la co
struzione degli asili e la creazione delle aree industriali. La 
loro non piena rispondenza in questi rapporti ha comportato 
per la « Cassa »: a) oneri organizzativi, in quanto più volte 
l’ha costretta ad assumersi compiti e responsabilità non suoi 
e ad allargare i propri quadri ispettivi e di assistenza tecnica ;
b) oneri finanziari, inerenti alle maggiori spese affrontate sia 
in fase di studio e di progettazione sia in fase di esecuzione, 
attesa anche la deficienza in loco dell’occorrente mano d’opera 
specializzata; c) oneri finanziari per ricostruire opere ridotte 
in condizioni di inefficienza per trascurata o non valida ma
nutenzione, come si è verificato soprattutto per gli acque
dotti ; d) prolungamento dei tempi tecnici di realizzazione 
delle opere.

Nè minori ostacoli la « Cassa » ha dovuto superare nei 
suoi rapporti con le amministrazioni provinciali, special- 
mente per quanto attiene alla realizzazione delle opere di 
viabilità, sebbene alcune di tali amministrazioni si siano 
distinte sia nella progettazione che nella direzione dei lavori.

Comunque, proprio per le carenze generalmente riscon
trate, l’istituto ha apportato notevoli vantaggi economici alle 
amministrazioni locali che rappresentano i destinatari diretti 
e i beneficiari dei programmi di trasformazione attuati. An
che perchè, per le possibilità che scaturiscono dalla costru
zione di nuove opere pubbliche, le realizzazioni conseguite 
per intervento della « Cassa » hanno in effetti potenziato le 
preesistenti fonti di reddito, creandone altre.

Dal punto di vista sociale, gli interventi dell’istituto si 
sono concretati in un notevole alleggerimento del carico di 
disoccupazione transitoria e permanente ; nel miglioramento 
delle condizioni igieniche ed ambientali e in un rilevante
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incremento dei consumi ; quindi, in una elevazione del 
tenore medio di vita.

Infine, con il ricorso in fase esecutiva alle amministra
zioni locali i cui organi tecnici ha tentato in ogni modo 
di vitalizzare, la « Cassa » ha ottenuto l’effetto secondario, 
non peraltro trascurabile, di avviare il potenziamento delle 
loro strutture tecniche, consolidandone altresì la parteci
pazione operativa nell’ambito non solo degli interventi in 
atto ma anche di quelli, il cui espletamento dovrà essere 
ancora attuato.

La « Cassa », dunque, ha finora adempiuto i suoi com
piti, avvalendosi della collaborazione delle amministrazioni 
periferiche con le quali ha impostato ogni rapporto su di 
una linea di vero e proprio decentramento democratico. 
È però opportuno rilevare che, nel complesso, buona 
parte dei problemi finanziari e tecnici che si oppongono ad 
un efficiente svolgersi della loro attività rimane ancora inso
luta. Per cui, anche se indirettamente, l’inazione di quelle 
amministrazioni, determinata dalle loro limitate disponibilità 
finanziarie, si riflette negativamente sul piano generale da 
realizzarsi da parte della « Cassa ». Ad esempio, nel settore 
degli acquedotti, l’istituto attende per legge alla costruzione 
delle opere esterne agli abitati mentre gli enti locali restano 
impegnati a progettare e ad eseguire le reti interne di distri
buzione a condizioni finanziarie di favore. Ciò nonostante, 
fino ad oggi, di fronte a circa 1150 centri serviti dalle reti 
costruite ed appartenenti a 700 comuni solo 218 centri 
hanno beneficiato delle provvidenze previste per la costru
zione delle reti interne di distribuzione.

Oltre che di natura finanziaria le carenze riscontrate 
nell’ambito degli enti autarchici locali attengono alla loro 
efficienza tecnico-istituzionale. Anche su questo piano la



« Cassa » non ha mancato di svolgere una funzione propul
siva, che tuttavia non ha eliminato ogni inconveniente del
l’attuale sistema. L’istituto ha cercato di soccorrere — per 
addurre un ulteriore significativo esempio — l’agricoltura 
montana, in favore della quale sono previsti contributi di 
miglioramento fondiario che talvolta sono financo concessi 
nella misura del 70% della spesa globale. Ebbene, le provvi
denze hanno trovato attuazione con notevole ritardo pro
prio per la scarsezza delle iniziative, da parte degli enti locali, 
che ha indotto la « Cassa » a promuoverne e concretarne 
di proprie. E necessario- pertanto, se si vuole che l’organo 
straordinario ed in genere gli strumenti istituzionali della 
politica di sviluppo conseguano tutte le finalità cui sono 
destinati, che la loro azione trovi riscontro negli enti peri
ferici, o quanto meno che l’organo propulsore sia messo in 
condizione di informarne in maniera più diretta l’attività.

Essendo tale, nei suoi termini generali, l’obiettivo 
che si vuol conseguire, si ritiene che l’imperativo del mo
mento stia proprio nell’urgenza di dare un impulso unitario 
all’intervento pubblico nei territori meridionali, orientan
dolo verso ben determinate finalità. Il decennio di attività 
della « Cassa » ha dimostrato che l’impegno straordinario 
in tanto può perseguire tutti gli scopi per i quali è stato 
assunto in quanto sia accompagnato e sostenuto da un in
tervento dell’amministrazione ordinaria, organicamente e 
coerentemente programmato.

E evidente che il problema potrà esser risolto solo 
nella misura in cui saranno apprestati gli strumenti istitu
zionali in grado di sciogliere i nodi finora- incontrati nello 
svolgimento della politica di sviluppo in favore del Mezzo
giorno. Si tratterà dunque di riguardare, del problema, alcu
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ni aspetti , di ordine operativo e che qui pare utile preci
sare nei particolari.

Una linea organica d’azione è contenuta nella legge 
del 1950, istitutiva della « Cassa », e in quella successiva 
n, 634 del 29 luglio 1957. Muovendosi proprio in questo 
alveo, alcune soluzioni si profilano possibili, anche se 
impongono un duplice ordine di problemi.

Esiste, infatti, a livello politico una serie di temi da 
discutere ed ampliare sulla scorta di quanto è stato fatto 
nel corso di questi anni. Mentre sul piano giuridico-ammi- 
nistrativo si rivelano esigenze varie che postulano l’appresta
mento di strumenti e mezzi di esecuzione più adatti a solle
citare il processo di sviluppo.

Nel complesso, questo assieme di considerazioni trae 
appunto motivo dalla ripartizione che caratterizza l’inter
vento pubblico nel Mezzogiorno e dalla necessità che l’azione 
ordinaria e quella straordinaria si coordinino al fine di inse
rirsi in una visione unitaria e compiuta dello sviluppo eco
nomico.

Sul piano della politica degli investimenti esiste, in primo 
luogo, un problema di natura quantitativa, perchè è chiaro 
che l’azione della « Cassa » potrà conservare il suo carattere 
di aggiuntività e di straordinarietà solo se gli interventi 
deU’amministrazione ordinaria non subiranno una flessione 
nella intensità e nei tempi di esecuzione. Il carattere aggiun
tivo e straordinario dell’attività dell’istituto è elemento da 
riaffermare, perchè ne costituisce l’essenza stessa. E appena 
il caso di ricordare come l’indirizzo politico, su cui si è 
concretato il particolare impegno assunto dallo Stato nei 
confronti delle popolazioni meridionali, abbia tratto la sua 
motivazione nella esigenza — ritenuta allora ed oggi in
derogabile — di superare alcune strozzature strutturali che
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impedivano al Mezzogiorno di seguire il processo generale 
di sviluppo del Paese. Ora è chiaro che tale azione verrebbe 
ad essere del tutto frustrata, ove l’intervento straordinario 
si riducesse in tutto o in parte a colmare le lacune di quello 
ordinario. D ’altronde, lo stesso processo di sviluppo econo
mico, che per il proprio svolgimento richiede ritmi di inve
stimento costanti, non permetterebbe di deflettere sia pure 
minimamente dall’indirizzo tracciato con l’assunzione di un 
preciso impegno legislativo (artt. 2 e 3 della legge 29 luglio 
1957, n. 634), che può esser rispettato solo con l’adozione 
di adeguate determinazioni annuali.

Il problema assume anche aspetti qualitativi estrema- 
mente importanti ed ancor più afferenti al tema del coor
dinamento se si pensa che continuamente l’intervento straor
dinario, in sè e per sè, per le opere che mette in esecuzione o 
per gli effetti prodotti, determina situazioni che solo con 
l’intervento ordinario delle pubbliche amministrazioni si 
possono superare.

Di qui la necessità di una politica di integrazione tra 
l’intervento straordinario e quello ordinario.

È superfluo constatare ancora che il massiccio in
tervento della « Cassa » si attua all’interno di strutture e di 
ordinamenti, che non è nel potere di chi ha le leve dell’in
tervento stesso toccare o modificare. Ma è pur vero che, 
nell’ambito di una politica di sviluppo, l’intervento ordina
rio e quello straordinario — nel rispetto delle reciproche 
sfere di competenza e dei caratteri che di ciascuno sono 
propri —• debbono coordinarsi, porsi in correlazione ed 
integrarsi in modo da permettere l’effettivo conseguimento 
dell’obiettivo prefisso. Perchè è logico che, nel momento 
in cui speciali provvidenze — volte al superamento di 
determinate condizioni di fondo — sono attuate, anche le



strutture ordinarie debbono adeguarsi al ritmo di sviluppo 
che le realizzazioni impongono.

A tal proposito e solo per esemplificare su punti che 
si sono già richiamati in linee generali, si deve rilevare la ne
cessità che un massiccio intervento nel settore della prepara
zione professionale, come quello programmato dal Comitato 
dei ministri ed affidato all’esecuzione della « Cassa », sia so
stenuto da una ben decisa politica della scuola d'obbligo, del
l’assistenza professionale e del lavoro; che una intensifica
zione dei contributi di miglioramento fondiario, destinata 
ad avviare l’attività di aziende anche marginali, sia accom
pagnata da un’adeguata politica del credito agrario e di di
fesa del mercato; che i provvedimenti in materia di indu
strializzazione trovino riscontro nella possibilità, per gli 
enti locali, di far fronte ad alcune esigenze nuove in materia 
di servizi pubblici e di edilizia popolare (case, impianti igie
nici, campi sportivi, opere sociali, ecc.); infine, che l’im
portante complesso di opere e servizi di acquedotti e fogna
ture, che la « Cassa » costruisce, trovi preparati i necessari 
organismi per la sua gestione.

In taluni ambienti, sembra esprimersi la ferma convin
zione che la « Cassa » altro non è che un istituto erogatore di 
fondi, quasi privo, come tale, di un proprio potere di va
lutazione delle iniziative che via via è chiamato a finan
ziare. Tutto quello che essa fa nell’attuazione dei propri 
interventi straordinari viene così interpretato come una 
indebita ed arbitraria attribuzione di compiti che, quanto 
meno sotto l’aspetto della programmazione e del coordina
mento, spetterebbero all’amministrazione ordinaria.

Un caso tipico di questo orientamento si è appunto 
verificato nel settore dell’istruzione professionale. All’isti
tuto sarebbe spettato intervenirvi con poche iniziative, al
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di fuori degli schemi usuali e con finalità esemplare, rea
lizzando una collaborazione continua ed approfondita con 
gli operatori di tutti i settori di attività (dell’industria, del
l’agricoltura e dei servizi), nell’ambito della quale si sareb
bero potute segnare vie nuove, efficienti e concrete.

Comunque, pur contenuta in gran parte nelle linee 
tradizionali, la realizzazione del programma « aggiuntivo » 
della «Cassa», in favore degli istituti e delle scuole profes
sionali di Stato, è stata fortemente ostacolata dalla deficienza
— sopratutto qualitativa — dei dirigenti; dalla situazione 
di quasi completo isolamento nella quale sono costretti ad 
operare i presidi degli istituti ; oltre che dalla non immediata 
rispondenza degli organi nell’aggiornare gli indirizzi didat
tici ed organizzativi delle scuole per adattarli alle dinamiche 
esigenze della odierna realtà sociale.

Analogo rilievo si potrebbe fare in materia di qualifi
cazione del lavoro, specie per quanto concerne il settore 
degli interventi a favore delle istituzioni private di adde
stramento professionale. Il riconoscimento dei nuovi centri 
privatî agli effetti dei requisiti tecnici e delle garanzie, pa
rifica completamente le evolute situazioni del Nord a quelle 
depresse del Sud, con risultati facilmente immaginabili; 
inoltre, i criteri di concessione del contributo per la gestione 
dei corsi, ai nuovi centri finanziati dalla « Cassa », hanno 
ricondotto praticamente gli interventi straordinari dell’isti
tuto nell’ambito dell’ordinario programma ministeriale.

In tutta una serie di attività l’amministrazione ordinaria 
e quella straordinaria si trovano in contatto su un piano 
eminentemente esecutivo, come avviene, ad esempio, per i 
collaudi che, in base alla legge istitutiva del 10 agosto 1950, 
n. 646, spettano ai « competenti organi statali ». In pratica ac
cade però che detti organi seguono, per tali forme di verifica,



procedure talvolta assai lente, affidando la effettuazione dei 
collaudi a pochi esperti qualificati, per cui questi spesso 
vengono ad essere gravati, ad un tempo, da vari incarichi, 
con serio pregiudizio della tempestività delle operazioni.

Per rilevare i termini reali della situazione si tenga 
conto, per contrasto, del fatto che, in base all’art. 20 della 
legge 29 luglio 1957, n. 634 in materia di opere industriali 
ammesse al contributo della « Cassa », i collaudi sono affi
dati alla iniziativa dell’istituto, che finora ha proceduto 
conferendo i relativi incarichi a tecnici iscritti nell’elenco 
dei collaudatori, tenuto dal Ministero dei lavori pubblici. 
Estendendo gli affidamenti di collaudo al maggior numero 
possibile di esperti, l’istituto è riuscito a definire i controlli 
per tutti quegli impianti industriali in condizione di esservi' 
sottoposti.

In questi casi, tuttavia, non si tratta tanto di un’esi
genza di revisione degli strumenti legislativi, quanto e piut
tosto di una questione di miglior coordinamento e di mag
giore comprensione tra amministrazione ordinaria e ammi
nistrazione straordinaria. Nel meditarne i vari aspetti, si 
perviene ad una sola conclusione : quella precisamente che 
asserisce la necessità assoluta di compiere uno sforzo di 
determinazione comune di alcune linee direttive unitarie, 
sulla base delle quali rilevare i termini dell’attuale situazione, 
procedere al coordinamento dei programmi esecutivi e 
rendere l’intervento pubblico effettivamente organico ed 
armonico.
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17. Fin qui, non si sono sottolineati che taluni aspetti 
formali del coordinamento a livello politico ed amministra
tivo. Venendo al contenuto dell’attività coordinatrice, ossia 
alle sue implicazioni sul piano economico, v’è da ricordare



che il principio del coordinamento, per poter essere con
cretato, richiede l’esistenza — neU’ambito di previsioni ge
nerali estese all’intero sistema economico nazionale —■ di 
una programmazione organica dello sviluppo del Mezzo
giorno, nel cui quadro gli interventi dell’amministrazione 
ordinaria e di quella straordinaria abbiano funzioni diverse 
ma pronte ad armonizzarsi ed integrarsi.

In Italia, la programmazione economica ha attinto in 
questi anni previsioni di insieme, forse non assistite da ade
guate indicazioni sulle politiche da seguire e sulle soluzioni 
da adottare praticamente per realizzare gli obiettivi posti a 
lunga scadenza. Questo modo di procedere, mentre ha avuto 
una ragion d’essere nel primo priodo dell’azione meridionali
stica, sembra ormai inadeguato rispetto alla nuova realtà del 
Mezzogiorno ; dovendosi anche considerare l’attuale molti
plicarsi dei tentativi di programmazione che fanno capo 
a varie branche della organizzazione pubblica, come i piani 
territoriali di coordinamento, in corso di elaborazione da 
parte del Ministero dei lavori pubblici, con finalità che li 
sottraggono ad una visione integrale della politica economica, 
dirigendoli piuttosto — come può desumersi dalle compe
tenze istituzionali dell’amministrazione promotrice — alla 
sistemazione dei centri abitati e delle loro correlazioni stret
tamente urbanistiche. E, in proposito, occorre ricordare anche 
l’iniziativa del Ministero dell’industria di dar contenuto alla 
politica di sviluppo industriale attraverso piani regionali ed 
esperimenti-pilota, ai quali non può non essere connaturale 
una vocazione prevalentemente settoriale.

Una prima, immediata analisi della situazione porta 
ad affermare che è la stessa insistenza nel proporre pro
grammi, su specifici settori di attività economica, a distin
guerli da un vero e proprio piano di sviluppo. Poiché una
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politica di sviluppo non può non essere il portato di una 
visione organica ed intersettoriale dell’economia nazionale 
(e, nei suoi termini, deU’economia di una zona territoriale), 
che si realizza soltanto nell’attività di coordinamento a li
vello superiore dei singoli programmi di intervento.

Va aggiunto che la distribuzione, su vari fronti e in ma
niera autonoma, dei programmi di sviluppo più che age
volare contrasta la loro efficacia. Poiché è solo sul piano 
dell’unità delle prospettive di politica economica e delle 
modalità di attuazione dei programmi che si può conseguire 
la maggior efficacia di applicazione e di effetti ; mentre la 
dispersione settoriale (ed in certa misura anche quella re
gionale, quando sia effetto della carenza di un impulso e di 
una visione unitaria centrale) non può che provocare scom
pensi in ordine alla soliizione complessiva dei problemi a 
carattere interregionale, come sono in particolare quelli, 
a base fortemente unitaria, del Mezzogiorno d’Italia. Lo 
dimostra la stessa portata storica della questione meridio
nale determinata e distinta dalla fondamentale unità dei suoi 
termini anche territoriali, ossia dalla considerazione di uno 
stato di arretratezza di un intero territorio, pur nelle diversi
ficazioni ambientali locali. Il togliere al problema questo 
carattere può significare, al di là delle contingenti valuta
zioni politiche, una forma di rinunzia ad alcuni imprescin
dibili principi della moderna concezione dell’intervento, la 
quale deve essere fondata su criteri di connessione, di coordi
namento e di integrazione su scala territoriale quanto più 
vasta possibile.
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18. Ma ancor più che sul piano politico, sembra op
portuno profilare alcune soluzioni su quello giuridico ed 
istituzionale ; che pure il dato politico presuppongono e
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che, modificando lo status attuale, permetterebbero di dare 
all’ente straordinario la vantaggiosa disponibilità di stru
menti paralleli d’azione, capaci di agevolarne l’opera e di 
valorizzarne le realizzazioni.

V’è da precisare, in proposito, un concetto di fonda- 
mentale importanza ai fini del buon esito di una politica 
di sviluppo, cui concorrano organismi ordinari e straordi
nari, operatori pubblici e privati. Ed è che una tale politica 
si realizza solo nella misura in cui il contesto normativo 
preesistente, nel quale essa si inserisce con obiettivi nuovi 
e strumenti differenziati, viene adeguato ai problemi generali 
e specifici sollevati dalla presenza e dalla concorrente azione 
di organismi e di operatori aventi caratteri e finalità ben 
distinti.

Ora, uno degli impedimenti di rilievo se non di maggior 
rilievo, incontrato dalla « Cassa », è stato appunto l’esistenza 
di schemi giuridici ed istituzionali le cui strutture, come si 
è detto, non sono adeguate alle esigenze della politica di 
sviluppo o, quanto meno, ne ritardano i tempi e ne atte
nuano l’efficienza. Poiché, e qui è un pò l’essenza del pro
blema nei suoi termini attuali e largamente sperimentati in 
questo decennio di azione meridionalistica, la convivenza 
su di uno stesso piano di organismi ordinari e straordinari, 
già di per sè problematica, diviene fattore d’attrito ogni 
volta che le specifiche — o, se si vuole, differenti — ne
cessità dell’istituto a carattere straordinario non trovano ri
scontro nelle attitudini istituzionali e nelle linee di azione pra
tica che necessariamente guidano la condotta delle altre ammi
nistrazioni, in particolare degli enti locali territoriali e non 
territoriali. In breve, non sembra razionale introdurre —• 
com’è accaduto per il Mezzogiorno — innovazioni nelle 
strutture, senza che si apprestino contemporaneamente gli
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strumenti legislativi affinchè le medesime possano funzio
nare e perseguire in maniera adeguata tutte le finalità loro 
attribuite.

Per ovviare a questi inconvenienti, bisognerebbe porre 
in atto un processo di revisione legislativa avente triplice 
senso.

a) Anzitutto, occorrerebbe provvedere ad una esatta 
delimitazione delle sfere di competenza dei vari organismi, 
di cui oggi si avverte la promiscuità e la sovrapposizione dei 
poteri. Troppo spesso accade neU’ordùiamento istituzionale 
italiano di trovarsi di fronte ad enti che si erigono a torri 
di controllo del settore loro affidato, ma la cui influenza è 
tuttavia limitata dagli interventi di altri soggetti di potere che 
ne contengono l’autorità,̂ sia in quanto a materia trattata che 
a territorio. Da questo configurarsi di posizioni scaturisce 
talvolta, quale diretta conseguenza, un intrecciarsi di attività 
che spesso finiscono con l’essere d’ostacolo l’una all’altra. 
La mancanza di direzione unitaria comporta, infatti, un 
irrigidimento delle strutture amministrative, ciascuna delle 
quali tende ad imporsi alle altre, sul piano dell’azione, la
sciando cadere ogni possibilità di collegamento e di intesa 
fra i vari enti e facendo sì che di frequente le iniziative ab
biano a sovrapporsi e l’attività di organismi interessati alla 
stessa opera abbia a svolgersi su binari che non riescono 
a convergere in vista dell’identità dell’obiettivo da conseguire.

Il minimo che si possa pretendere, quindi, è che si spe
cifichino esattamente le competenze.

La constatazione ha motivo di farsi, ancor più, sul 
piano dei rapporti fra gli organismi amministrativi periferici.

La « Cassa », com’è noto, si è impegnata in un program
ma aggiuntivo d’intervento per la costruzione di nuovi isti
tuti e di scuole professionali agrarie di Stato per l’agricoltura.
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l’industria e l'artigianato. Una delle difficoltà sorte nel 
corso della realizzazione di questo programma ha ri
guardato gli oneri della manutenzione delle nuove scuole 
e delle spese per la illuminazione, il riscaldamento, il gas 
e la erogazione dell’acqua. Gli organi dell’amministrazione 
locale se ne sono lungamente palleggiate le responsabilità, 
facendo leva sull’incertezza derivante da alcune poco chiare 
disposizioni del vigente T.U. della legge comunale e pro
vinciale, approvato con il R.D. 3 marzo 1934, n. 383, le quali 
non definiscono con esattezza se i suindicati oneri di spesa 
siano a carico delle amministrazioni provinciali oppure di 
quelle comunali. Dalla mancanza di precisi impegni da par
te delle amministrazioni locali è derivato un notevole 
ritardo nella realizzazione proprio di quelle opere che la 
« Cassa » viene in pratica a costituire in loro patrimonio.

Un altro caso significativo può essere quello del settore 
degli elettrodotti, dove l’istituto sviluppa la propria azione 
con la diretta partecipazione degli enti e dei consorzi di 
bonifica, dei comuni e delle società o degli enti locali pro
duttori di energia.

L’esperienza ha sempre dimostrato che la pluralità 
delle competenze dà luogo a complesse trattative ed intese, 
le quali comportano una notevolissima perdita di tempo, con 
grave danno per le popolazioni in attesa delle opere delle 
quali avvertono urgente il bisogno. D ’altronde, nell’attuale 
situazione, le trattative preliminari risultano necessariamen
te lunghe, poiché bisogna coordinare lo schema delle opere 
che ciascun ente è portato a proporre con la visione parti
colare delle necessità e degli interessi strettamente locali. 
Allo svolgersi di non brevi trattative fanno riscontro le 
difficoltà di procedura nella complessa precisazione dei rap
porti che la « Cassa » pone in essere, dall’atto della conces



sione fino alla formulazione delle norme di gestione defini
tiva.
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19. b) La revisione legislativa dovrebbe, in secondo luogo, 
riguardare le procedure di intervento, inerenti al settore 
creditizio della « Cassa » e, per meglio dire, a quella spe
cifica attività che si basa sull’anticipazione di capitali a favore 
degli enti locali. In pratica, si tratta del finanziamento di 
determinate opere — apprestamento di reti interne di 
acquedotti e fognature, costruzione di edifici scolastici, ecc.
— per le quali siano stati disposti mutui o contributi da 
parte dello Stato o dell’istituto medesimo e che sono di 
competenza di enti i quali, come si è già accennato, in 
molti casi non sono in grado di progettarle e finanziarle.

In effetti, però, i termini della questione si con
figurano nelle frequenti condizioni, in cui si trova buona 
parte delle amministrazioni interessate, di non poter nemme
no avviare le pratiche per l’ottenimento dei mutui da parte 
della Cassa DD.PP. o di attivare la progettazione stessa secon
do le reali necessità. Ed allora è la Cassa per il Mezzogiorno 
che, affiancandole, provvede a facilitare gli adempimenti 
di loro spettanza. Dalla progettazione e dalla esecuzione delle 
opere fino al recupero delle somme anticipate sulla base 
degli stati di avanzamento dei lavori, dall’istituto viene 
svolta, di continuo, un’azione di assistenza tecnica, finanzia
ria e amministrativa. Esso viene così a piegarsi anche a 
questa funzione di strumentalità minore, allo scopo di ovviare 
all’inconveniente del ritardo frapposto, nell’attuazione delle 
norme che prevedono la concessione dei contributi, dai non 
brevi termini delle procedure connesse con la emissione degli 
appositi provvedimenti, subordinati a loro volta ad adem
pimenti vari di natura tecnica, amministrativa e contabile.



Questa funzione di assistenza svolta dalla « Cassa » ha 
incontrato un favore sempre più pieno, tanto da essere 
stata prospettata la possibilità di estendere le procedure, 
create con il suo intervento, ad altre categorie di opere pub
bliche di pertinenza degli enti locali e realizzabili con il con
tributo statale.

A prescindere da tale prospettiva, quel che, in questa sede, 
si vuol rilevare è come attraverso l’accelerazione delle pro
cedure la Cassa per il Mezzogiorno si sia trovata, nel tempo, 
a svolgere una funzione che la Cassa DD.PP. non avrebbe 
potuto assolvere, vincolata com’è a norme precise di legge 
che così spesso impediscono rapidi scambi e sollecite realiz
zazioni di interesse locale.

63

20.c) La revisione legislativa dovrebbe ancora interessare 
alcuni rapporti fra gli enti periferici, di cui si è avuto a 
trattare di riflesso nelle precedenti pagine e che meritano 
un più ampio e specifico cenno.

Si tratta precisamente dei rapporti che si svolgono fra gli 
enti di riforma e i consorzi di bonifica. Negli ultimi anni, tali 
enti hanno più volte manifestato, per lo stesso processo di svi
luppo dell’attività da loro intrapresa, la tendenza a compren
dere fra i propri compiti quelli spettanti ai consorzi almeno 
fino a che le leggi non saranno modificate. Cosi, si son venute 
spesso a creare situazioni di vera concorrenza fra quelle 
differenti istituzioni, intendendo perseguire esse obiettivi 
identici per vie e con criteri e metodi di impostazione di
versi. Tutto ciò, con grave pregiudizio per l’evoluzione della 
struttura organizzativa dell’agricoltura meridionale, bisognosa 
di interventi, coordinati ed istituzionalmente ben definiti, e 
ancora soggetta alle gravi sfasature attinenti al coordina
mento delle iniziative nell’ambito delle sistemazioni geoio-



giche ed idrauliche interessanti settori comuni (collina del 
crotonese e. piana metapontina) e, in qualche zona, al program
ma di conservazione e di trasformazione dei prodotti agricoli.

Ma i rapporti tra gli enti periferici vanno analizzati 
anche per quanto concerne l’attribuzione delle respon
sabilità nella gestione delle opere pubbliche create con 
l’intervento straordinario. È, questo, un problema cui la 
« Cassa » ha dovuto far fronte nella maggior parte dei casi, 
fra i quali il più significativo sembra esser quello della rete 
acquedottistica.

Nella concezione tradizionale, consacrata anche da leggi 
fondamentali, gli acquedotti vengono considerati come opere 
pubbliche di interesse comunale e la spesa relativa grava 
sull’ente autarchico locale, caratterizzandosi nel complesso, 
come afferenti a beni del demanio comunale. La stessa condi
zione fisica dell’ambiente meridionale ha capovolto questa 
concezione, in quanto la mancanza di vaste pianure alluvio
nali, che altrove funzionano come serbatoi di acqua potabile, 
e la scarsa densità di sorgenti, che sono generalmente concen
trate ai bordi dei grandi massicci calcarei costituenti l’ossa
tura di talune parti dell’Appennino, si sono opposte alla 
ideazione di sistemi di acquedotti aventi basi territoriali 
comunali, conducendo alla creazione di reti adduttrici plu- 
ricomunali.

Costruite, dunque, su impostazioni di ordine eminen
temente tecnico-economico reti acquedottistiche a raggio 
sempre più notevole, e perfino interregionale, si è posto — 
per la « Cassa » — il dilemma sull’eifettivo destinatario delle 
opere, che non poteva essere il singolo comune ma una isti
tuzione rappresentativa della comunione dei vari enti inte
ressati all’opera pubblica. In definitiva, si è trattato e tuttora 
si tratta di beni che, per il loro carattere e per la loro desti-
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nazione, assumono proporzioni esorbitanti dalFambito co
munale : tanto è vero che, in contrasto alle vigenti disposi
zioni secondo le quali il comune sostiene il carico dell’opera 
con il contributo dello Stato, la « Cassa » fu legittimata dalle 
norme, che ne ressero la istituzione, a provvedere — a 
totale suo onere —• alle adduttrici principali degli acque
dotti.

La « Cassa » ebbe a preoccuparsi immediatamente del
l’esercizio delle reti da costruirsi con il suo intervento. E chi 
abbia esperienza di cose meridionali, sa cosa significa tro
varsi di fronte a quello che con frase icastica è stato definito 
il « cimitero di opere pubbliche». Quando, nel 1950, l’istituto 
cominciò ad operare nel settore acquedottistico riscontrò 
che buona parte della rete idrica lucana, finita di costruire 
appena nel 1938 con tre acquedotti a notevole raggio e 
numerosi acquedotti minori, era per almeno i nove decimi 
inefficiente e mal funzionante essendone stata assolutamente 
trascurata la manutenzione.

Sono anni, ormai, che la « Cassa » si sta battendo per la 
emanazione di una legge che preveda la costruzione di ap
positi enti acquedottistici, configurati sulla medesima scala 
di ampiezza del nuovo sistema di acquedotti, al fine di ga
rantire la gestione e l’esercizio delle opere create. Ebbene : 
nonostante l’appasionata opera del Presidente del Comitato 
dei ministri per il Mezzogiorno e la comprensione del Mi
nistero dei lavori pubblici non è stato finora possibile creare 
legislativamente enti di gestione acquedottistica, che trovano 
invece sempre più larga attuazione all’estero.
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21. Le considerazioni fin qui svolte hanno attenuto, in 
particolar modo, al sistema giuridico ed istituzionale che 
attualmente distingue l’azione meridionalistica.
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È da notare al riguardo come proprio da quanto si è 
venuto riferendo e dal contesto delle esperienze acquisite 
in materia di politiche di sviluppo si delineino prospettive, 
nell’ambito delle quali appaiono opportuni e possibili il 
superamento deU’odierno stato di cose e lo studio di nuovi 
strumenti di attività amministrativa o, almeno, di mutamenti 
che rispondano effettivamente alle esigenze rivelatesi nell’at
tività in questi anni svolta nel Mezzogiorno.

Buone possibilità in tal senso, come si spera sia 
stato chiarito nelle precedenti pagine, sembrano risiedere 
nelle strutture e nelle competenze istituzionali dell’ente 
chiamato a dare l’avvio allo sviluppo economico del terri
torio.

Si potrebbe affermare, alla luce delle esperienze già ma
turate, che il buon fine di una politica di sviluppo appare 
legato essenzialmente, sul piano istituzionale, a due indi
rizzi : quello precisamente del coordinamento, sotto una 
stessa autorità, degli interventi infrastrutturali e strutturali 
e quello del coordinamento degli enti che concorrono alla 
esecuzione e alla valorizzazione delle opere.

Dal punto di vista economico questi due indirizzi con
vergono verso l’accelerazione del processo di sviluppo, in 
quanto tendono ad assicurare, entro limiti di tempo abbre
viati, la convenienza economica degU investimenti, solleci
tandone la rapida effettuazione nelle condizioni più adeguate.

Vista da questo nuovo angolo visuale, la formula adot
tata dal legislatore, all’atto di istituire la « Cassa », non può 
ritenersi completa, essendosi concretata in un compromesso 
tra soluzioni tipiche del nostro ordinamento giuridico e 
soluzioni mutuate da altri ordinamenti. L ’inserimento pieno 
della « Cassa » nel quadro organico delle istituzioni sta
tuali, pertanto, è stato impedito in questi anni dalla



scarsa omogeneità tra il tipo di intervento del nuovo or
ganismo e quello deiramministrazione ordinaria, oltre che 
dalla diversità strumentale e funzionale dei due sistemi.

A tal titolo, non si può non riconoscere che la via di 
compromesso tracciata dal legislatore ha finito, il più delle 
volte, con il risolversi a danno anzi che a vantaggio dell’or
ganismo straordinario ; il quale non ha potuto non risentire 
delle condizioni imposte alla sua attività dal diverso ca
rattere e dalla differente impostazione dell’intervento ordina
rio, oltre che dei limiti di natura giuridico-istituzionale oppo
stisi a quell’azione di coordinamento che avrebbe ap
punto dovuto annullare ogni contrasto, esaltando la efficacia 
degli interventi pubblici nel Mezzogiorno.

Come si è già avuto modo di rilevare, il periodo che 
di solito corre tra la realizzazione delle opere e la loro razio
nale utilizzazione si traduce in una remora per lo svilup
po dell’attività dell’istituto e finisce per rinviare l’oppor
tuna eifettuazione degli investimenti. D ’altronde, il ri
tardo della fase di valorizzazione che spesso è determi
nata dalle carenze finanziarie deUe istituzioni, cui le opere 
vengono affidate, e dalla loro impreparazione ad affrontare 
i problemi connessi con l’esercizio delle medesime, per 
motivi di natura tecnico-economica, comporta sul piano 
pratico conseguenze che, il più delle volte, sono di pregiudizio 
per la stessa efficienza delle infrastrutture create. Si tratta 
di situazioni, in genere, cui è difficile porre rimedio poiché 
nel tempo esse si sono consolidate causando, sotto l’aspetto 
economico-sociale, effetti veramente negativi. Ulteriori richia
mi a situazioni in atto possono esser opportuni a tal proposito.

Nel 1958, fu emanata la legge n. 126 in virtù della quale 
si dispose che strade aventi definite caratteristiche, dopo la 
approvazione dei piani predisposti dalle varie provincie in
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teressate, fossero da classificarsi come provinciali, con ap
posito provvedimento del Ministero dei lavori pubblici. A 
quella legge hanno fatto seguito i due decreti ministeriali 
del 27 marzo e del 16 novembre 1959, in virtù dei quali 
si prevede la possibilità di classificare come statali deter
minate strade provinciali.

Con questo processo normativo — si direbbe di 
osmosi — si è inteso sottrarre gli enti autarchici territoriali 
ad una non lieve contribuzione finanziaria. Intanto, si è 
resa possibile, di riflesso, la definizione di quella situazio
ne di incertezza che —- di fronte alla carenza dei mezzi 
finanziari delle amministrazioni locali e dei consorzi di 
bonifica del Mezzogiorno — in molti casi ha indotto la 
« Cassa » a sostenere le spese di manutenzione delle strade 
di bonifica, dopo averne finanziato la costruzione.

La legge del 1958, d’altro canto, non sembra aver del tut
to posto fine alle disfunzioni relative al nuovo complesso viario 
del Mezzogiorno. Infatti, si lamenta tuttora il mancato com
pletamento delle procedure di classificazione, dovuto al
tresì alla carenza dei fondi necessari; ciò che è motivo di 
apprensione, in quanto alcune strade rischierebbero di es
sere lasciate a lungo prive di manutenzione con un incre
mento dei conseguenti costi all’atto della provincializzazione
o statalizzazione.

Queste ed altre situazioni di fatto non soltanto indu
cono la « Cassa » a sostenere, di frequente, l’onere della 
manutenzione con l’erogazione di somme rilevanti, che 
devono essere distratte dalla esecuzione delle opere previste 
nel suo piano quindicennale, ma provocano un danno per 
tutte le regioni meridionali. Anche perchè è evidente che 
l’incertezza che grava sulla permanente efficienza di 
molte opere di pubblica utilità è motivo, nell’ambito delle



comunità locali interessate, di malcontento e di deleteria 
polemica che non concorrono di certo a creare quella ne
cessaria aderenza ideologica alla politica di sviluppo in atto.

22. Le precedenti considerazioni, se sono valide ove 
riferite alle opere singole o a nuclei di opere collegate fra 
loro da un rapporto di funzionalità, tanto più lo sono se 
svolte nella prospettiva del coordinamento di tutte le fasi del 
processo di sviluppo posto in atto; processo,che potrà acqui
stare nel tempo maggiore efficacia proprio nella misura 
in cui i suoi diversi aspetti concorreranno tra loro, valoriz
zandosi a vicenda.

A tal titolo, si può rilevare quanto attiene al rapporto 
in cui vengono a trovarsi le attività turistiche ed il settore 
della viabilità ; o, ancora, la costruzione di una centrale 
ortofrutticola e le opere di trasformazione colturale dell’area 
circostante. E l’esemplificazione potrebbe estendersi a rap
porti di maggiore complessità, come quello che si sottin
tende associando l’idea della industrializzazione a quella della 
valorizzazione degli investimenti nel settore primario ; pro
cessi correlati da un rapporto di simultaneità nell’ambito 
dello sviluppo economico integrale di un territorio.

Ponendo tali premesse, si può pensare ad un organismo 
che non abbia solo o prevalentemente la funzione di erogare 
fondi o curare la costruzione (o, anche, la manutenzione) 
di opere, ma che estenda e consolidi convenientemente —■ 
al centro —- le prerogative del coordinamento e della valoriz
zazione dei programmi di sviluppo, sulla base naturalmente 
di direttive più generali adottate a livello politico. Si può 
pensare, altresì, ad eventuali nuove soluzioni istituzionali in 
sede periferica; dove gli organismi attualmente operanti, che 
di frequente limitano la loro attività solo all’esecuzione delle
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opere ad essi affidata, potrebbero assumere sempre più il profilo 
di organi con il compito permanente non solo di program
mare la propria azione di sviluppo, conformandola al con
tinuo svolgersi del piano generale e basandola su adeguati 
strumenti istituzionali, ma anche di costruire le opere cu
randone la gestione nella maniera economica più razionale 
e conveniente.

Il nuovo indirizzo, di cui in questa sede si asserisce la 
necessità, in quali termini concreti di realizzazione potrebbe 
configurarsi nella legislazione italiana?

È innanzitutto il rapporto esistente tra « Cassa » e Co
mitato dei ministri che può far luce sulla sfera di 
attività riservata aU’amministrazione straordinaria. Nella 
legge istitutiva appare tracciata con sufficiente chiarezza'' 
una linea di confine fra quella che si potrebbe definire 
la fase di pianificazione e quella che, invece, è la fase 
di programmazione. La pianificazione è devoluta al po
tere politico, la programmazione all’ente di sviluppo : al
l’organo politico spetta pertanto di tracciare le linee delle 
politiche generali di intervento, comprensive dell’attività 
dell’amministrazione ordinaria e di quella straordinaria, ed 
in genere il coordinamento dell’azione meridionalistica ade
guandola alla realtà concreta ed inquadrandola nella politica 
economica generale ; alla « Cassa » vengono demandati com
piti più propriamente operativi per la realizzazione di un 
complesso organico di attività straordinarie nel Mezzogior
no.

Sotto quest’ultimo aspetto si potrebbero ancora citare 
esperienze come quella democratica, vissuta con la creazione 
della Tennessee Valley Authority : in ogni caso,le competenze 
attribuite agli enti di sviluppo risultano sempre pratica- 
mente illimitate, nella misura naturalmente in cui le loro



iniziative si sono rivelate e determinate in funzione degli 
obiettivi di base posti inizialmente.

In breve, nell’immediata interpretazione dei testi nor
mativi che ne hanno regolato le attività, gli enti democratici 
di sviluppo sono stati, di solito, abilitati a curare la pianifi
cazione, la programmazione, la esecuzione e la gestione delle 
opere la 'cui realizzazione è stata, in sede politica, preordi
nata e volta all’evoluzione economica di determinati terri
tori.

È il caso, dunque, di riproporre il quesito. Quale via 
dovrebbe il legislatore italiano seguire il giorno in cui si 
volessero adeguare gli strumenti amministrativi ad una più 
decisa realizzazione del piano di sviluppo economico nelle 
regioni meridionali?

In effetti, ancora oggi è difficile definire con esattezza 
i confini dell’azione di un organismo di sviluppo nel quadro 
istituzionale nazionale, considerando l’unicità e la partico
larità delle circostanze che hanno caratterizzato, ad esempio, 
l’intervento della T.V.A. e non ignorando altresi, nel caso 
italiano, la preesistenza di strutture amministrative, territo
riali o non, consolidatesi sul piano storico. L’attuale realtà 
di fatto deve così ritenersi solo modificabile e non cancel
labile.

Resta, tuttavia, dato certo che l’orientamento della po
litica di sviluppo a livello nazionale non può non rientrare 
nelle specifiche competenze del potere politico nella sua 
intierezza, con possibilità di delega a gruppi di ministri ; 
che, inoltre, particolari compiti territoriali, anche a carattere 
plurisettoriale, potrebbero essere demandati ad istituzioni 
capaci di realizzare in modo unitario ed organico le linee 
della politica di sviluppo tracciate dal potere legislativo e 
dall’organo governativo responsabile, cioè ad istituzioni che
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si impegnino in un’autonoma attività di programmazione, 
esecuzione e gestione di opere coordinate comunque da un 
organismo centrale che attenda alla generale impostazione 
pratica del piano.

Questa puntualizzazione assume grande rilievo ai fini 
operativi, atteso soprattutto il pericoloso fiorire di piani set
toriali pluriennali che si moltiplicano sempre più e inop
portunamente, facendo cadere le iniziative fondamentali e 
di maggiore aderenza alla obiettiva realtà attuale. Non sono 
forse queste iniziative che devono essere assunte e rea
lizzate dall’organismo di sviluppo del Mezzogiorno, la cui 
capacità di propulsione e di unificazione, in questi ultimi 
tempi, corre il rischio di essere sostanzialmente limitata? 
Non è nella dinamica di una vera azione di sviluppo il 
potenziamento e la sempre più efficiente utilizzazione delle 
stesse strutture, amministrative e tecniche, che creano le 
condizioni del suo svolgersi? Gli interventi sono o debbono 
essere ancora coordinati nel piano organico dell’ente spe
ciale, ovvero rimessi frazionatamente all’impostazione ed 
alla esecuzione delle diverse amministrazioni, ignorando per
tanto l’opportunità se non la necessità di una loro colloca
zione unitaria, diretta e completa in un’unica azione straor
dinaria di sviluppo?

A questi quesiti, che si pongono con inderogabile ur
genza, si ritiene diano una qualche risposta le argomentazioni 
recate dalle precedenti pagine. Onde, per concludere, non 
sembra superfluo rilevare i vantaggi che potrebbero deri
vare da nuove soluzioni istituzionali ; vantaggi di cui, 
in questa sede, si son voluti analizzare determinati aspetti.

Anzitutto verrebbe a concretarsi, per cosi dire in re, 
un coordinamento a livello nazionale, le cui linee sarebbe il 
potere esecutivo a tracciare nel determinare la stessa impo



stazione della pianificazione. In secondo luogo, tutti i dia
frammi ed ostacoli che si oppongono aH’attività straordinaria 
nei diversi stadi operativi verrebbero ad essere eliminati 
dalla non obbligatorietà del ricorso, in sede amministrativa 
centrale e periferica, ad organismi ordinari differentemente 
strutturati ed orientati. In terzo luogo, si conferirebbe a 
tutta l’azione dell’ente straordinario maggiore unitarietà, 
organicità e prontezza esecutiva, sottraendolo ai complessi 
vincoli che oggi ne limitano costantemente l’efiìcienza all’atto 
delle concrete determinazioni.

Soprattutto quest’ultimo vantaggio dev’essere ulterior
mente sottolineato. Poiché è proprio la rigidità delle strut
ture amministrative italiane che induce a pensare alla even
tualità che l’organismo straordinario possa assumere una 
più accentuata e completa autonomia che lo metta in grado 
di assolvere le funzioni attribuitegli. Per quanto para
dossale ciò possa apparire, la situazione attuale dell’Italia, 
almeno su questo piano, invita più che a cercare soluzioni 
intermedie a radicalizzare le scelte : ossia a rinvenire stru
menti autonomi di attuazione per la politica di sviluppo 
economico che nella sua moderna accezione permane un 
momento particolare e quasi a sè stante dell’attività sta
tuale.

Nè si può dire che un eventuale orientamento, in tal 
direzione, sia destinato a palesarsi necessariamente come 
rimedio o espediente posto in essere in rispondenza ad una 
particolare congiuntura storico-politica. Poiché l’esperienza 
di altri paesi dimostra che, pure in situazioni socialmente 
ed economicamente più avanzate di quella italiana, politiche 
di sviluppo — dirette ad eliminare condizioni locali di arre
tratezza — hanno trovato il proprio strumento istituzionale in 
organismi dotati di notevole autonomia, anche e special
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mente per quanto si attiene alla fase più propriamente ese
cutiva della propria attività.

D’altronde sarebbe orientamento sicuro da dubbi, se 
opinione non contestabile è oggi quella che vede nello svi
luppo economico la dinamica di un piano che si svolge su 
più direttrici da un polo di forza centripeta che ne orienta, 
coordina ed armonizza le componenti.
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