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CONVEGNO NAZIONALE 
PER LA CIVILTA' DEL LAVOH.O 

ROMA, 22-23 OTTOBRE 1970 

) 

RELAZIONE DELL' AV V. PIERO SELLA, Assista n t e ~eneral Coun&~f-iinternati£_ 
nal Bank fo~ Reconstruction and Develonment ( World Bank) ~ . 

nIL RUOLO DEGLI INVESTI.~1ENT I P RI V..-\ TI ALL' ESTERO ;,. 

Nella giornaTa di ieri due relazieni di largo resoiro ci han

no tracciate un quadro ampio e real is t _ico d,3lla storia, dei problerni e 

delle prospettive delle sviluppo economico all'inizio della seconda de

cade dello sviluppo e del ruolo che l'Italia. vi ha svolto e vi potra 

in avvenire an cor uiu attivamente svolcrere. · '-\ . . ~ --- .:... --. t " ~- '"'·-< 
.. ... 0 ~ • • I • 

A .J.,(_LA.::l..,-~ 1...~ ,.._....-! - ·· .\. ... \_- ;1 l .o• L~L~· , . _ '""' r', :.,. ~,_ .£,; . • _.:,-l,_ • t·' · ·~~- ~ -·\., 1.. .·U-r~ p~ . , '-I ·U ·-~ -

!1 tema che mi ~ state assegnato ha carattere oi~ dimesso, es 

sendo diretto a descrivere, alla luce dell'esoe rienza della Banca Mon-

diale, il ruolo che l'investimente private e que llo pubblico svolgono 

nel trasferimento del capitale e de gli altri fattori produttivi necessa 

ri ad assicurare che il processo di sviluDno d~lle economie dei naesi 

piu poveri pessa svolgersi,' se possibile, ad un ritmo piu accelerate 

che nel passato. 

Sono lieto di poter svolgere questa rela2ione davanti ad una 

assemblea cesl. altamente qualificata, · non perch? s-ceri di dire cese oer 

lore nuove ma perche nel cercare di sniegare' sia nure ln modo s~ccinto ... , 
come il Gruppo della Banca Hondiale si adooeri ad incrementare questo 

flusso di risorse e ad assicurarne l'utilizzazione oi~ efficiente nel

l'interesse dei popoli ansiosi di migliorare il lora tenore di vita,nu~ 

ve idee potranno forse nascere nella mente di chi mi ascolta e fare e~

getto di un dibattite originale e fruttifero. 

Il gruppo di organizzazi.eni internazionali accentrato interno 

alla Banca Mendiale costituisce un punto di osservazione privilegiato 

del processe de lle sviluppe econemico, perch~ dalla fine della seconda 

guerra mondiale i g9ve rni dei paesi svilunoati e d{ que lli in via di 

sviluppo hanno affidato a q u e sta grupuo un ruolo cre scente nel trasferi 

menta del capitale e delle tecniche imurenditoriali dall'una all ;altra 

parte del mondo. 
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Se vi intratterro que sta mattina quasi e sclusivamente dal nun 

to di vista del Gruppo della Banca Mondiale ~ solo perch~ meglio lo co

nosco, avendovi dedicate ni~ di un decennia della mia vita professiona

le, rna vorrei sottolineare in limine che ,-€Offie le•slaeiofti e le &i-

. scuccioni d~ iePi Jaranno me:!3S9 in l\iLC'iiy il nostro Gruppo e solo~ dei 

vari strumenti attraverso il quale le aspettative e le speranze dei po

. p~li per un~ vita migliore potranno realizzarsi, se lo spirito di coope 

razione tra nazioni al quale si ispira lo Statuto delle Nazioni Unite 

continuer~ a prevalere. 

Consanevole di questa comolementariet~ tra i vari strumenti 

di sviluppo economico, il Grupno della Banca Mondiale ha nel passato e 

continuer~ ncl futuro i collaborarc atti.vamente con le Nazioni Unite ed 

i suoi vari organi, con le altre istituzioni snecializzate' con le isti 

_tuzioni finanziarie regionali e con gli organi s mi governativi di assi

stenza bilaterale. La voce degli o~eratori economici la cui fattiva pa£ 

tecipazione all'onera ·di sviluppo ~ essenziale al suo successo, non do

vr~ essere ignorata nelle discussioni sul come tale collaborazione potr~ 

essere resa semore Diu larga ed efficace. 

000 000 000 

Quando nel corso deila seconda guerra mondiale i governi del

le nazioni unite si · riunirono a Bretton Hoods ner considerare l'assetto 

economico e monetario che) al termine di una guer~a sanguinosa e totale, 

il mondo avrebbe dovuto darsi, al capitale privato fu riconosciuto un 

ruolo essenziale ed insostituibile che trov~ ~olcnnf esn~ession£ nella 

·statuto della Banca per la Ricostruzione e lo Svilunoo nata, sorella 

del Fondo Monetario Internazionale, da auella conferenza. 

Infatti, tra gli scop i statutari della Banca definiti dai go

verni ~artecipanti a quella conferenza ed accettati dai governi che sue 

ces si vamente hanno aderi to alla Banca fu incluso lo scope di ·'promuove

re gli investimenti e steri nrivati mediante garanzie o partecipazioni a 

prestiti o altri investimenti effettuati da investitori privati e, qua~ 

do il capitale private non sia disponibil~ a condizioni ragionevoli, di 



integrare gli investinenti privati concedendo, a condizioni eque, fin~n 

ziamenti per sconi produttivi con il pronrio capitale, con fondi raccol 

ti e con gli al tri suoi mezzi ; ~. 

L'intervento della Banca Mondi~lc nel finanziamento della ri

costruzione post-bellica e dello svilu~no economico delle aree sottosvi 

luppate fu quindi concepito all'origine come· uri intervento integrative, 

il ruolo principale dovendo essere svolto dal capitale privato. 

La storia della ricostruzione post-bellica in Europa - si pe~ 

si al Piano Marshall - e la storia dello sviluppo econo~ico negli anni 

cinquanta e sessanta hanno dimostrato che 18 · pr.emesse 3U cui si fondo 

l'accordo di Bretton Woods peccavano a questa riguardo .di eccessivo ot

timismo e .che l'immensita dei bisogni di capitale ~er la ricostruzione 

e ancor di piu per lo sviluppo economico in relazione a quanta il s~tt~ 

re privata avrebbe potuto fornire non 'fu, n6 forse noteva a quell'epoca 

essere, previsto • 

. Tuttavia la struttura istituziorial~ e la capitalizzazione del 

la Banca Mondiale furono fondate su tali nremesse e, . fin dall'inizi6,la 

Banca ebbe a rivolgersi al risparmio privata, attraverso i meccanismi 

dei mercati finanziari come alla fonte principale dei suoi mezzi di in- · 

vestimento. 

Uno sguardo al bilancio d~lla . Banca ner l'ultimo esercizio ci 

permette di vedere che, di fronte ad un capitale versato dai g~verni 

membri - di circa due miliardi 2 trecento milioni di dollari (cioe inter

no ai mille e quattrocento miliardi di lire), non tutti liberamente uti 

lizzabili per le operazioni di prestito della Banca, esisteva un debito 

consolidate di oltre quattro miliardi e mezzo di dollari (oltre duemila 

ottocento miliardi di lire ) per fondi raccolti nei mercati finanziari. 

Secondo le stime dei nostri uffici f5.nanziari, pi~ della met~ delle ob

bligazioni e altri titoli emessi dalla Banca sono detenuti da investito 

ri ed istituzioni non americani e una oarte non indifferente ~ stata 

sottoscritta o acquistata da enti e risnarmiatori italiani. 

Dal 1947 ad oggi la Banca ha raccolto complessivamente median 

te emissioni pubbliche o collocamenti diretti di obbligazioni ed altre 

operazioni passive fondi per un imnorto che si avvicina ai quattromila 
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miliardi di lire, cio che insiPmc al pro~rio ca~itale le ha nermesso di 

concedere finanziamenti ner oltre seimila miliardi di lire. 

Ovviamente, il credito di cui gode la Banca sui mercati finan 

ziari e tra i risparmiatori e dovuto, oltr~ che alla cauta gestione dei 

suoi fondi ed ai rigorosi criteri economic± e finanziari applicati allc 

sue operazioni attive; al fatto che i governi membri hanna sottoscritto 

un capitale di qltre venti miliardi di dollar±, del quale il 90% non 

versato costituisce una ampia garanzia per i suoi creditori. Ha e impO£ 

tante, nel considerare il ruolo degli investinenti nrivati nella svilup 

oo economico, ricordare che, attraverso le 2missioni di obbligazioni e 

le altre operazioni passive della Banca, inge~ti quantit~ di ris~armio 

privata, personale o istituzionale, sono affluite nel corso degli ulti

mi venti anni verso i paesi in via di svilun~o Der finanziarvi investi

menti chiave che sono il nreludio necessaria al loro progresso economi

co. 

Nel fare ricorso al rispar~io attraverso il meccanismo dei mer 

-cati finanziari e credi tizi, la Banca . "tv!ondialc· deve competere con i go-· 

verni, gli altri enti pubblici e !'industria ed e soggetta al notere di 

~crezionale dei govcrni di conc~derle o ncgarle l'accesso ai loro rnerca 

ti .. 

E' di conforto per quelli che .sono convinti che il risparmio 

private puo e deve concorrere allo svilunno economico delle aree sotto

sviluppate del mondo, sap.ere - che praticamente i governi di tutti i oae

si esportatori di capitale non hanna esitato a oermettere l'accesso del 

la Banca Mondiale al lora risparnio nazionale, ogni qualvolta le condi

zioni del mercat6 e della bilancia dei pagamen~i lo consentivano. 

Anche in avvenire, il ris?armio nrivato dei paesi pi~ svilup

pati' dov;a continuare a fornire ingenti rnez.zi alla Banca oer nermetter

le di mantenere il . ritmo elevate delle · sue operazioni. 

Nei lirniti in cui i vari governi vorranno nermetterld il ri

corso ai mercati finanziari sara quindi uno strumento essenziale della 

politica d~lla Banca Moridiale per lo svilupno dell'ec9nomia mondiale . 

. I 

• 

. l 
l 
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Per potere atti~gcre al risnarmio nelle svariate . forme in cui 

si manifesta," la Banca "'1ondiale deve utilizzare i servizi delle imnrese 

e delle istituzioni nazionali ~he op2rano come inte rmediari nella eire~ 

.lazione dei capitali. La conpetenza tecnica e lo snirito d'iniii~tiva 

di q ueste imp res e ed . ist i tuz ioni :nei vari oaes i ~""irs s i curato al co llo

camento ·dei titoli della Banca un successo invidiabile; sc, come ne so

no certo, la Banca continuer~· a ricevere la loro ·fattiva ed intelligen

te . collaborazione, il risnarnio nriva.t ·o dei naesi :oiu fortunati l_)otra 

pbrtare anchc in avvenire un coritributo sostanzialc allo svilunpo econo 

mico. 

Ma limiti al rico~so ai mercati fin~nziari ovviamente esisto

no e gli alti tassi d'interesse chc da temoo prevalgono sui mercati fi

nanziari internazionali in relazione alla canacitA debitoria dei naesi 

in via di sviluppo nc sono ~na confe rma. La Banca ha percio cercato _nuo 

vi modi di assicurcre un flusso crcscente de i caoitali destinati agli 

investimenti pi~ - urgenti ed essenziali ner lo sviluppo dei oaesi poveri; 

un esempio di particolare interesse in ouesta sede . sono i rapporti di 

collaborazione che 1~ Banca Mondiale ha volute stringere con le istitu

zioni nazionali che finanziano l e esportazioni di beni cauitali. Lo sco 

po di questa collaborazione e di combinare i fondi disponibili a medio 

termine forniti dalla Banca e allo stesso t e mno di ottenere ncr il oae

se a cui ~ destinate l'investimento il beneficia di un'ampia conco~ren

za internazionale basata sul pre zzo delle forniture invece che sulle 

6ondizioni di finanziamento. 

Nonostante le numerose difficolt~ d'ordine tecnico e gi~ridi

co che questa collaborazione c~mDorta) siaMo riusciti in alcuni paesi a 

metterla in opera, grazie alla comDrensione e flcssibilita dei governi 

e degli istituti finanziari nazionali interessati. 

000 000 000 

Lo Statuto de lla Banca nrescrive che i suoi nre$titi siano g~ 

rantiti dal governo del ~aesc in cui il nrogetto da finanziare si trova 

o dalla banca centrale di quel pacse. In Dratica, t_~tti i uresti·ti del

la Banca sono stati concessi direttament0 al gov~rno o con la garanzia 

solidale del govcrno del naese beneficiario. 

• '.. .... ' ' j 
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Questa requisite ha costituito a volt s un ostacclo al finan- · 

ziame nto di progetti our ri tenuti di . grand0 utili tA , oarticolarJh,~nt 0 n ~:: l 

settore industri~l~, s1a perch~ il govc~no ~cl ~aese beneficiario era 
' 

riluttante a conce de re una ~aranzia governativa ad una imoresaindustri~ 

le privata straniera o nazionale, sia n e rchP. l'impresa temeva che una 

tale garanzia avrebbe condotto ad intru sioni od interferenze nella sua 

gestione da parte delle pubbliche autorit ~ . 

E' p~r cercare di rirnndiare a .auesti inconvenienti che negli 

anni cinquanta gli /\mministratori de lla Banca ~rooosero ai governi mem

bri la cre azione della Societa Finanziaria Internazionale (comunement~ 

conosciuta sotto l e · s ue iniziali ingle si co~e IFC) ocr assistere 1~ svi 

lu~po economico dei paesi mcmbri mediante il finanziamento e l'incorag

giamento di i~prese private oroduttive. La maggioranza dei governi mem

bri della Bar.ca ha aderito all'IFC, contribue ndo oiu di 100 milioni di 

dollari al sue capitale. 

Sebbene l'I ~ C sia legalrnente una entit~ distinta e sia dotata 

di un personale - pro~rio, essa svolg2 le sue attivit ~ in stretta collabo 

razione con la Banca, sotto la guida delle st e sso ·Consiglio d'Amministra 

zione e della stesso Presidente. 

Le sue risorse sono ovviame nte modeste, rna il suo comnito non 

.e solo di fornire capitale, mediante prestiti o oartecinazioni a7.iona

rie, alle imorese private nazionali o stranie re · n ~~ l paesi in via di sv1 

luppo, rna soprattutto di promuovere la costituzione e l'arrrpliamento di 

quelle imprese industriali o terziarie che ma~giormente nossano contri

buire allo svilunno dell'economia del paese e di attirarvi ca9itale ori 

vato nazionale e straniero in armoniosa collaborazione. Con una simili

tudine che ben descrive la sua funzione, l'azione d e lla IfC ~ talvolta 

chiamata ·;catali tica '', r2 di fai:to, nella m3.s:;gior::1nza dci casi, la nart~ 

cipazione finanziaria dell'IFC non ranores2nta che una frazion8 del ca

pitale fresco apportato ad una imnresa nrivata, rna -una frazione senza 

la quale probabilmente l'inte ro non sarebbe stato apportato. 

L'industri a e le banche italiane partecipano attivamente alle 

iniziative dell'IFC, attraverso la ~artecinazione agli investimenti di

retti promossi dall'IFC o a sindacati, organizzati dall'IFC, per il col 

locamento di titoli cmessi dallc imnre s e Drivate. 

~ ,.. ' .. , ... .._ .. J., 

l 
l 
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Sebbene il personale dcll'1FC svolga attivita di ricerca od l 

dentificazione di oossibilit~ d i investirncnti redditizi nei naesi in 

via di sviluppo ai quali -potranno interess2rsi investitori nazionali e 

s~ranieri, · molte de lle iniziative alle quali l' TFC ha partecinato sorio 

frutto dell'intraprendenza di imryrenditor~ nazionali o stranieri i qua

li hanna richi e sto l'assistenza di questa organizzazione oer integrare 

. il finanzia~ento delle loro im~rcse . Tale assistenza non e semolicemen

te ·rinanziaria, Dcrch0 n e l dialogo che nascc tra l'IFC e i oromotori di 

un investimento per de terminare le nrosnettive comm2rciali e finanzia

rie, la prima vi apnorta il frutto della sua e sneri~ nza e delle sue fit 

te relazioni con il mondo finanziario cd industriale int~rnazionale.Pos 

· sibili~a di svilu:-rno dell ~ imnre sa e di nartecio~zioni esterne, nrima i

gnorate o trascurate, vengono cosi alla lucc e oossono e ssere sfruttate 

a beneficia dell' i::!P:> resa assisti ta e, in ultima analisi, del paese ove 

l'imnresa e stabilita. 

000 000 000 

Dope la Banca·, conc 0o i ta come nonte tra il cal? it ale pri vato 

dei paes1 pin r i cchi e gli inve stime nt i oubblic i o orivati nei oaesi 

niu poveri, e l'IFC, istituiLa allo scooo di stimolare l'impre sa priva

ta e utilizzarnc lo spirito dtin iziativa ai fini del la svilunno ecbnomi 

co, terza nata tra le organizzazioni del nostro gruppo ~ l'IDA, l'Asso

ciazione Internazionale dello Sviluooo. 

L'IDA 8 stata fondata nel 1960 come cons e guenza di una oiu a

cuta consaoevolezza da oarte dci governi membri della Ranca dellvimmen

sit~ dei problemi ·dello sviluppo e con6rnico, soe cialmente dono che prati 

carnente. tutti i terri tori colon iali erano assurti all' indipendenza e non 

potevano quindi oiu ottenere nella stessa misura l'aiuto cconornico e fi 

nanziario delle potenze metronolitane. 

La comunita . int e rnazionale ha dovuto accettare il fatto che, 

da un lato lo svilup~o e conomico progrediva ad un ritmo tropno lent6 iry 

un mondo ove agli squilibri d i ricche zza si contraooone una semnre mag

giore interdipe nde nza e conomica e 8orale de i ooooli e che, d'altro late, 

il finanziamento di un ritmo ui u accele rate d i . svilunno alle condizioni 

J • • 
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finanziari e richie ste dal risnarmio priva.to non e e conomicamente oossi

bile per i paesi ancora lontani da l ·'uunto di d~ collo ~' . 

L'IDA ~ stata quindi concenita come uno strurne nto per trasfe

rire a condizioni di favore il canitalo n e c e ssaria allo svilu?pO dei 

_pae~i pi~ poveri p~r inve stiment i essenziali che , di per se, risryondono . 

ai criteri di priorita e conomica norrnalmente ap9licati dalla Banca. · 

I suoi mezzi sono costit'..ti ti da contri:,uti diretti dei naesi 

membri, e, per la maggior parte, d e i_ paesi membri esportatori di capi t~ 

le i quali gia per 1a t crz a volta h anno convenuto di ricosti tuire il fon 

·do .di dotazione de ll'IDA ad un livello che ner il triennia 1972-74 sar~ 

di 800 milioni di dollari all'anno ; c da contribut i indiretti degli 

stessi paesi mediante il trasfe rime nto - di q~ella -parte deg li utili net

ti della Banca ch~ avr.ebbe potuto nrudent ement 12 esser(~ distribui t _a al 

suoi membri come divide ndo. 

In contraooosizione alla Banca e all'IFC, lfiDA fa quindi ri

co~so e sclusivarnente al risparmio pubblico. Ecc2zione fatta par le con

dizioni o a rticolarme nte f a vorc voli dei suoi finanzianenti - prestiti a 

50 anni senza interesse - l viDA svol~c e sattamente la stessa attivita 

della Banca apnlicand0vi gli stessi crit c ri. I ~rogctti fi~anziati devQ 

no ~verc . gli ste ssi requisiti di ut~lit ~ e conomica, qualit~ tecnica · e 

rendime nto finanziario de i prog~tti de lla_ Bane a; 1 ~~ imorese -pubbliche o 

private b e nsficiarie del finanziamc nto lo otte ngono alle stesse condi

zioni delle imprese finan~iate dalla Banca, i vantaggi delle condizioni 

di · favore fattc dalla IDA vencndo assorbiti e sclusivamente dal naese 

ove l'inve stimento e effetxuato. 

000 000 000 

Nell'esaminare le varie fonti, nuhbliche e private~ dalle qu~ 

li provengono i me zzi del Gruopo de lla Banca ~1ondial~ destinati agli i~ 

vestime nti necess a ri al lo svilupno e conomico, non bisogna tuttavia per

dere di vista che, come ner quasi tutt i gli investime nti assistiti da 

finanziame nti e st e ri, una larga oarte d~l costo di questi i~vestimenti 

e sostenuta direttamente dal p aese b~neficiario dell 9 investimento stes

so sia attraverso il risoarmio orivato nazionale che attraverso i tribu -
-. 

I • .,. ~ tl' 

' ; ~ 
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ti riscossi dal governo nazionale ~ quindi, in definitiva, dal lavoro e 

dall'operosita delle po?olazioni che in futuro ne otterra nno l frutti 

sperati. Lo sforzo in~ente, tanto piu m2ritevolc se si Densa al reddito 

medic di quelle po?clazioni~ . ~ talvolt~ diMentic~to dai cri.tici . degli 

aiuti ai naesi in via di svilup~o o da colora ch~ si lasciano sopraffc

re da un sense di scoraggiamento ·eavanti ai risultati raggiunti ed al

le mete ancora da raggiungere. 

Il Rcipporto Pearson ci ricord?_ chc negli anni scssanta il rl

snarmio inte~ni dei paesi poveri ha fin~nziato 8 5% dcgli investimenti 

tota) .. i, :~un risul tato drarm:natico n ::~ rche un tc.sso elevate di risparmio 

.ottenuto a livelli bassi di reddi ti significa un Desante sacrificio :: . 

000 000 000 

Se portiamo 1~ nostra ~ttenzione all'esecuzione e realizzazi£ 

ne dei progetti di inVestimento finanziati dall~ Banca Mondiale e -dal
~ ~-. \<\.4 (,-\ " 

l'IDA, vediamo qhe, necessariamente, l'inprcsa n~i,~a~a vi~ chiamata a . 

svolgere un ruolo di nrotagonista. 

· Che l'investimento sia destinate ad un'opera ?Ubblica, · strada 

o scuola, o ad un ooificio industriale , ~ indispensabile , per evitare 

sprechi ed errori costosi, fare ricorso a quelle imprese e ~ quei forn! 

tori che, per la lora capacita organizzativa, la loro esperienza ed i 

mezzi· tecnici a lora "disposizion.::: sono in grado di realizzare 1 ·' opera 

proposta a regola . d'arte nel modo oiu economico. 

Tra i presenti vi ·sono indubbiamentc molti che, come caoi di 

impresa, hanna partecinato a.lla realizzaz i. on e di -proge tti_ finanziati 

dal nostro Gruppo e so, per esperienza ry0rsonale, che i nomi delle im

prese e dei produttori italiani ricorrono continuRmente nei rapnorti. ·e 

nei doc~menti della Banca . 

Le dighe sullo Zambcsi, sul ;J i ger, sull 'Indus, sul Nilo sono 

tra gli esempi -piu noti dell'opera,delle imprese e del lavoro italiani, 

rna se vole ssi fare un elenco d e lle imnres e e industrie it3liane che han 

no partecipato allq realizzazione dci nostri ~rogetti,credo che non mi 

basterebbe il tempo che mi ~ stato concesso dal nostro Presidente. 
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Il Gr unoo del la Banca h a c a lcola to c he fino a l 30 Giu gno 1 970 

circa 33 0 mil iar di di lire sono s tat i shors a ti dalla Banc a e dall 9 I DA 

o e r il finanziamento d i b e n i e s e rvizi di origine italian ~ utilizzati 

nei progetti finanziati dalle du~ istit uzioni. 

Se paragoniamo que sta cifra con i fondi raccolti dalla Banca 

e dalla IDA per me zzo de lla s ottoscri zion0 italia na al caoitale della 

Banca, dei contributi it a liani a l · fonda di dotazione dell'IDA, delle e

, mi~sioni di ' obbligazioni sul mercato ·italiano e de l collocamento di ti

toli con isiituzioni uffic i ali o r i soarmiatori italiani,la bil~nci~ dei 

pagam~nti trail ~ruppo della Banca e l'Italia risulta chiaramente atti 

va in favore dell 1 Italia. 

Ma non ~ questa il ounto su cui vorrei attirare la Loro atte n 

zione ; piuttosto vorre i sottolinear e i l contr i bute che irn~renditori,te~ 

nici e lavoratori italia ni portano e continue ranno a portare alla rea

lizzazione de gli investirne nti necessari a llo sviluppo sociale ed econo

mico dei paesi anco~a arr8trati e gli e ffe tti indire tti chc tale contri 

buto ha su quei paesi. 

Come ~ noto a molti d~ i nres enti, uno dei cardini delle atti

vita della Banca, accettato s e nza ris erve dai governi mc mbri e , cre do, 

ben accolto da lla maggioranza de gli imnr2 ndi tori de i paesi sviluppati,~ 

che i beni e servizi necessari n e r gli j_ nvestim~nti f inanziati d2lla 

Banca o dall ' IDA siano di r egola ott~nut i at~r~verso una auerta, ~qua 

ed effettiva concorre nza inte rnazion2 l~ . Non s ono solo ragioni di equa 

distribuzione dei b e nefici derivanti da ll e operazioni del Grunpo tra . 

gli esportatori dei paesi mGmbri ch.e giustifica~o q_uesto L?rinciDio:> rna 

ancor di _ pi~ l'esi genza che -il 6a~ital e che dire ttame nt e o indiretta

mente contribucnti e lr)isr.>ar!Tliatori me ttono a disnosizione del nostro 

Grunpo - capitale che costitui s ce una risorsa n e cessariams nte linitata

sia utilizzato n c l ~odo niu e conomico ed efficiente dai beneficiari dei 

nostri finanziame nti. 

Le r e gale di concorrenza che il Grupno de lla Banca imoone ai 

suoi mutuari per l'anpalto di lavori o liacauisto di macchinari ed im

~ianti sono a pplicat e con estrc ma dilige nza e - a giudizio di qualcuno

forse con infle ssibilita dalla dire zione e dai funzion~ri della Banca 
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nell'i.nteresse sia dei fornitori chc dcgli acqui:renti. L'esperienza ci 

ha dimostrato che gli imprenditori - ed ~n Drima linea auelli. italiani 

in schiera semnrc pili nume:-'osa - accett.::tno senzc.. riserva la sfida che 

una concorrenza internazion~le ap e rta ed equa offre lora ed . aoplicRno 

con grande slancio la loro capacit~ ed abilit~ tecnica ed organi~zativa 

per raccogliere questa sfida. 

Per Rli operatori_ economici dei T)A.es~ esportatori, auesto Be

todo ha il vantaggio di separarc la questione del finanziamento delle 

lora forniturc e dei .lora servizi dai nroblc mi tecnici e commerciali,l~ 

sciando ad ogni imprenditore la possibilita di dimostrare in condizioni 

di parit~ la sua capacit~ p~oduttiva ed organizz2tiva. Inoltrc questa 

metoda evita la penalit2 che un op<2rato~e economico, pur abi1e e compc

tente, puo incorrere se - come e s~esso il caso nci paesi di recente in 

dustrializzazione - la sua offerta non e sostenuta da un sistema suffi

cientemente generoso di crediti ali~esoortazione. 

Peril paese e ltimpresa beneficiari del finanziamento ~uesto 

metoda assicura una piu vasta sceltc_ di offerte e , in conseguenza, un 

ris~armio di spesa ed una qualita oiu elevata di esecuzione, grazie an

che alla costante e minuta sorveglianza dell'esecuzione dei lavo:ri e 

della qualit~ delle forniture che la Banca csige sia affidata dai suoi 

mutuatari a consuienti scelti, di concerto con la Banca stcssa, tra il 

fior fiore dei tecnici mondiali. 

Gli effctti indiretti di questa attiva e o:reponderante narte

cipazione di imprenditori stranie:ri ~llR :realizzazionc di nr6getti di 

sviluppo sono, se anche meno tangibili,alt:rotento importanti. 

In particolare _? e ll'esecuzionc di opere pubbliche, l'imprendi 

tore straniero deve ~~sumere opc rai, tecnici e impiegati amministrativi 

locali e nel corso dell'esecuzione dell'oncra li addestra nelle tecni

che moderne, creando cosl una riserva di mano d'opc ra qualificata o spe 

cializzata che rimane come contribute Dermancnte alle risorse uMane del 

paese ove l'opera ~ stata realizzata. Del nari i consulenti incaricati 

della orogettazione di onere od imniant·i e della sorveglianza dei lavo

ri utilizzano in misura semnre maggiore tecnici nazionali o si associa

no 1n loco con studi professionali nazionali; il ~rocesso di trasferi

mento delle tecnologie dei paesi pili sviluppati verso auelli meno svi-
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lup;pa ti e COSi accelera te a.ttra·Jcrso C']_ Ut~ llo c he si potrebbe _chiamare un 

processo di inscminazionc di conoscen z c c d i r apoorti orofessionali i 

cui frutti possi~"Tlo gia Vedcre in roolti dei nac s l in cui la Banca opera. 

000 000 000 

Lo sviluppo c d il progre sso e conomi co di ogn~ naese - qu.a~i _ 

che siano la sua struttura ?Olitica ~ d il sistema economico adottato -

richiedono l' e sistenza di imorenditori ch2 sa.ppiano utilizzare le ri~or 

se umane e fisiche del paese e ~e stirlc in modo e ffici e nte a scopi pro

duttivi per i bisogni interni e g li scambi con l'estero. 

La care nza di irnorenditori - nel senso di cani e dirigenti di 

azienda - ~ forse l'ost~colo ni~ ~rave 2 llo sviluopo rapido di una eco

nornia nazionalc; disponibilit~ si~ oure lRrghe di rnezzi finanziari ed 

investirnenti ner quanto ambiziosi nelle infrastrutture economiche a nul 

la o poco varranno se nersiste questa carcnz2. imprendi toria-lc chc our

troppo affligge molti oae si in via · di svilunno. 

Hentre e naturale che un oaes e chc adotta una oolitica di svi

luppo della propria economia deside r i rimediar~ ~ questa carenza con 

una propria classe dirige nte, la ma~gior parte dei paesi in vi~ di svi

lup~o riconosce che pe r un ~crlodo si~ ~ur transitorio rna di durata anco 

ra inde t errninata un~ o a rt e cipazion2 attiva dell'imor~sa st~aniera ~ ne~ 

cessaria. 

Anche 1~ dove l'imoresa nazional~ , privata o d{ stato, gi~ e

siste, l progressl costanti della t e cnologia c i costi finanziari degli 

· impianti che ques·ti progressi esigono imnongono a un oaese che non vo

_glia chiudersi in una stagnantc autarchia di fare appello al "know-hoH" 

e al capitalc stranieri per potcr sfruttare le oroprie risorse naturali 

e. partecipare in nodo redditizio al comme rcia internazionale. 

I vantaggi ed i pe ricoli dell'investime nto tecnologico e fi

nanz~ario straniero sor.o font~ di inesauribili dibattiti nei quali a 

conside razioni pratiche si intre cciano, anche nei paesi econo~icamente 

gi~ - sviluppati, contrastanti ide ologie sociali e pelitiche. 

Se si pensa al peso che in tali dibattiti hanno, nei oaesl 1n 

. ,. 
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via di sviluopo, l'ansia del far ?rcsto, l e memorie r e ali o im~3ginari e 

di sfortunate es~cri0nz e storiche ed il naturale deside rio di stati da 

· poco usciti dalla epoca colonial£ di orende r e in mano il proprio de sti

ne anche economi~o, ben si conpr2nde come la funzion e ~ttuale e pote n

ziale dell' impresa stranier2~ ncl lo sviluDT)O e conomico costituisca, per 

la ccmunit~ internazionale, uno dei nrdblemi pi~ ~rdui ed intrattabili. 

A que.sto riguardo poco i~i?orta al paese in via di sviluppo 

che l'impresa straniera sia uubblica 0 nrivata; auello chc conta e che 

il centro di decisioni che tcccano da vicino la soerata orosperit~, o 

almeno il progrcsso econornico d~l naese, non Sl trovi nel. paese stesso. 

Per l'impresa straniera, invece , che nel p2ese in via di svi

luppo sara per definizione trattat2 come un'impres~ non della stato)qua 

lunaue sia il suo regime giuridico in natria, importa sapere con un ce£ 

to grado di certszza se il suo investim~nto notra portare i frutti spe~ 

rati senza essere soggetto ad intcrventi, che a lei sembreranno ~rbitra 

ri od ingiusti_, di un poterc politico al quale essa e sstranea. I timo

ri di chi inve ste sono soesso .aggrav~ti dall'instabilit~ politica di 

paesi ove conflitti etnici o sociali erompono talvolta in modo imprev~ 

dibile ed incontrollato e dal fatto che, a differenza di quanto avvenne 

in passato nei ~aesi ora economicanente pi~ maturi, pi~ non esiste un 

-atteggiamento di indifferenz~ ner 1~ nazionalit~ d e lle imprese c del lo 

ro caoitale. 

Nonostante tutto cio, gli investimc nti dell e imnrese _stranie

re nei paesi in via di sviluopo sono stati e continuano ad essere un 

fattore import ante rii sviluppo eca"nomico e, con qualche_ eccezione, i g~ 
verni di qu2i paesi ne riconoscono la funzion2 benefica ed ambiscono a 

· incoraggiarli. 

Ma, come il Rapporto Pearson lo sottolins a, l~investimento di 

retto delle imprese stranie re nei oaesi in via di svilunoo~ pur inge nte 

nel suo ammontare e p-articolc_rmente nrezioso sia per 1 'a:oporto di cogni_ 

zioni ed esperienze tecniche e d organizzative che comnorta, che ner la 

flessibilita dell'onere che imDone sulla bilancia dei pagamenti del pa£ 

se beneficiario, ha avuto un andamcnto assai ooco dinamico nel corso 

degli anni. 
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Le difTicolta e gli ostacoli che si fraoDongono ~d. un maggior 

dinamismo del flusso degli inv~stimenti diretti de ll'imDrcs~ str~niera 

ve·rso i - paesi in via di sviluDno sono sta.ti 1 'oggetto di studi nums rosi 

e approfonditi ed una analisi Denctrante 2 contenuta nel ~coporto Pear

sbn chc conclude .con una seri~ di racconandazioni Cf]uilibrate ed acute 

Ch~rion . u~tranno cssere ignorate n~ dai governi ne da~li imnrenditori 

interessat-i. 

Non · p mia intenzione di na.rn.fra:sc.re il Rapoorto Pearson Gdi 

cercare di- rias}31.1n1cre gli studi nell? I:1ateria. 

Pi-u-tt-ost"o, reste.ndc· nell' 2rr.b:i_to dc.l t 2rr.a assegnatomi, cerche

rO- di- ri-as:-s·ume-re brevementc q_uello che , nel s~no del r,runoo della Ban

e-a-, e s-t~at-o · fat_t_o per ovviare ad alcuni nroblemi ch e , nel corso delle 

Lc 3anc-a Mondiale, come organizzc_z:i.on2 i:nternazionale costi

tui-ta e al-1--:1. q·ua.lo :nartecipano tanto st~.ti es~ortrl.tori di capi tale qua~ 

ti:) s"ta:fi irirport·atori di capi tale' s i trovo fin dagli inizi) e per ragi~ . 

ni eiieniialment e pratiche 6d a l~ i pronric, di fronte al nroblema del 

trattamento dcgli investimenti stranieri . 

!tvendo tra i suoi scooi quello di promuoverc~ il ·flusso di ca

pitale privat-0 verso l e aree meno svilunoate e di intcgrare questo flu.§_ 

SO SOlO qua:!l.dO C::SSO si . diY.1.0Strc_SS C insufficie.nte > _sarebbe state il_logi

CO e cori~taddi~fdrio oer la SaneR di fin~nziare, con fondi sottoscritti 

cfc=ti s-uoi s--tafi m2rfiDri, e pE:::r:-· -la pa.rtc "I?ii'l imnortante da quelli espo£ 

-faf6ri di ea-Ditali, o con fondi raccolti nei mercati finanziari di que-:

~~i ~ta~i 7 16 s~ilu6po economico di uaesi i cui governi non rispettasse 

ro obbiigazion'i a s-sunte verso inve:st5.tori stranieri 0 ~ non assicuras 

sero loro un trattRme nto conformc allo standard minimo bhe il diritio 

infcrnazionale J?~conosce agli_ stranieri. 

Per di pi~ un 7organizzazione che dovevR stabilire il suo cre

clito nei mercati finanziari avrebbs dimostrato -scarsa orudenza se a sua 

volta avesse concesso cr~dito a stati che non avessero risnettato 1 nro 

~~i i~~e~~i fi~~riiitiri esteri. 
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Per fortuna, raro 0 il ca.so in cui. uno stato volontariamentc, 

deliberatam2nte c definitivanent~ rifiut~ di. onorare i suoi imnegni o i 

suoi obblighi finanziari verso l'este ro. 

Ma difficolta e sistono in nratica e sorgono De r tre ordini 

di ragioni: 

Primo, nerch~ le norme int~rn~zionali sul trattamento della 

proorict~ e dei diritti c conornici d c ~li st~anicri, nur chiare in linea 

di princ=ipio, sono di . apnlicazione controv2rs:=~ , s e s ;_ tiene con to del 

fatto che la ~rassi i~~2rnazionalc ch2 si e ra venuta c volv2ndo nel uas

~ato non semnre e rile vante ~i Dcesi C~2 SOlO di r e ce nte SOnO oassati 

dal · regime color.ialc a qucllo di piena sovranita. 

Secondo, ne rch~ , dal nunto di vista strettam2nte giuridico,ai 
. . 

dovcri degli stati in materia di tr~ttamento dci beni stranicri corri

spondono nel diritto internazion~le solo diritti dello stato al quale 

appartiene lo straniero ; questi deve auindi chiede r e al oro~rio ~overno 

di assicurare la protezione dcgli interessi che si pretendono lesi · al 

livello dei ranoorti dinlom2tici c~~ _sono sn~sso influcnzati dalle ra

gioni dell a ooliti~R internazion~lc e ry cr i quali ancora non esiste una 

giurisdizione che possa obhlieatoriament c dscidcre in ogni ccso lc con

troversia. 

Infine , ? erch~ rivolgimenti e ~convolgim0nti politici ~ socia 

-ll soprattutto in un mondo in rapida evoluz~one - nossono condurre ~ 

conseguenze dannose il cui risarcimento .ecccdc 1 ~ nossi~ilit2 economi

che e finanziarie del lo · stato chc na deve-~ssume re la resryonsabilit~. 

Ovviamen t c non poteva 1~ Banc2 Mon~i~le erigersi ~ giudice 

dei fatti e delle circostanz8 di ogni controversia trc stati membri e 

investitori o risparmiatori strani2ri., mn il orincipio v2nne stabilito 

dagli organi della Banca e vige tuttora che ) ln mancanza di sforzi ra

gionevoli da narte del governc in . qus stione 92~ giungere ad una risolu

zione anche in via trans~ttiva della controve rsia , la Bane~ non gli pr~ 

ster~bbe la sua assistenza fin2nziRria. 

Che ques ta principia si~ stato a ccettato dagli organi di ge

stione della Banca , che ranprcsentano oggi 115 paesi, e non sia stato 

di ostacolo allo svilunno delle sue attivit~, 0 una rinrova che, in ma-
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teria economica, esiste u~ senso elcvato della legalita tra i membri 

della comunit~ ~nternaziorial~ . 

A volt-e 1-e ·circostanz c di unc:l e-ontrovcrsi2 crano tali che il 

goverrio interes-sa_t _o e 1-'irivest.i_tore str2nic·ro finirono Der chiedere al

l~ B~nca, o al suo orcsidcnte, di int~r~crre i suoi buoni uffici per 

trovare una sol-uzi-on:e- eq u-itati-va d·2l confli tt(): 1 '_indipendenza poli tica 

e- l'i-ritegrita professionals dc::!..le1 Banca furono considerate garanzic suf 

{i-0ienti per un c-ompito cne richd_ .:;dc .:=J.lio st'2sso t .... moo imparzia~i ta di 

g~udiiio ed un s-en·s·o nr2:t-ico dells real ta. 

Ma 15ur T)rest-andos~- in qualch12 caso a quest 'ooera di concilia

zTorie per evit-:-a re che uri confl.i_tto imbucatosi in un vicolo cieco creas

se uri ost~_colo D-<irme:rie}ite a:tl 'o-uera di svilunoo c:he P: la sua vocazlone 

ri~turale, l~ Banca si rcse ore sto conto che se un mcccanismo per la so

i-u-i-i-one di c-on.-fli-tl:i- e cont-roversie di q_uesto gcnerc notesse- ess8re isti 

-fui-to su una bas·e interna.:3ionale e in modo accettabile D G r i oaesi svi-

1-upl)ati e quel-li in via di sviluoDo ~na delle: difficolt~ mcnzionatc piu 

sopra avrc;bbe potut-o c;s-se·re se non climinat 2_ o..lmeno sensibilnente risol 

t ·a. 

1\ ciuesto scopo, dono lun .~hi studi e amo1.2 consul tr:~.zioni con l 

,governi membri e 1. loro cstierti, ~li J\mministrr:!tori della Banca nrooose 

rc5 nei "1965 ai d,overrii mcmori la C!'(;;j_zionP. di _un Centro Intcrnazionalc 

ocr il regolame!"li:o delle controversic in !1lateri.=t di investimenti in . ba~ 

~e ad una conveniione iriternazionRle chc ~ stata firmata da 65 sta-

ti, tra cui i 'ftalic_, E ratificata da 59 di essi . La convenzionc ·e ln 

~igo~~ dal 14 Ot~obre 19~6 ~ra gli stati che l;hanno ratificata; il Pa~ 

iamcnto ifaliano rie cfuf:-orizio l .=t ratifica nella orimavera. · scors2. c spe

ro che lfadesione dell'ftalia avvcrr~ tra breve. 

La converiiionc, oltre a stabilire unR nr0ccdura semolice ed ef 

fi6ace ~er l~ ~onciliazio~P o l'arbitrato delle controvcrsie -in materia 

di investimenti tr~ stati e investitori stranicri, none due orincil!i 

iofid~fuent~li chci o~rii st~t6 contraentci si obbliga a risuettare. 
. ' 

Il ~r5.1no e che, nuanto :.1no stato o un investi tore straniero 

~6fi~~ftto~6 di ri6orre~e ~ii~ conciliazione o all'arbitrato oer risolve

re i loro confiitti d'ordine giuridico, tale conscnso non uuo essere re 

vocato unilateralm2nt2. 
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Il secondo princi~io ? che i lodi ~rbitrali uronunciati ~l 

sensi della con ve nzione sono riconos~iut{ com~ definitivi e apolicati 

al oari di sentenze dei giudici razionali nassat ~ in giudic~to ~a tutti 

gli stati contrcenti. 

DPVO ~a~iunaor· ~ · ? . 
- ... .. ~, c .) ~ ; j C '" - ' -

scan so ci equ i voci, c he le procedure oreVi 

ste dalla convenzione sono puramente volohtarie, nel scnso che nessuno 

state e nessun invcstitore scno t e nuti a ricorrervi ; rna se lc parti .con 

vengono di far,~i ricorso per c critrove rsi c in atto o future, ness una pa_£ 

te puo sottrarsi a tal2 imoe~nc . 

Sebbene il Centro costituito da ques ta conven zione ancor~ non 

~ state utilizzato ·ner la soluzionc di controversi~ in atto, numerosi 

sono gi~ gli ~ccordi d'investim2~to tra investitori e governi di na2si 
. . d. .1 . 1. .... . l 1' b. + • . d 11 1n v1a 1 sv1 UDDO n e 1 qua 1 e stJ_pu a to at' l tra ... o aJ. sensl e a con 

venzione come foro p e r la soluzione delle 2 vc ntuali c6ntroversie. 

La~ convenzione offre in tal · modo un util2 strurnento osr sune

rare uno dei punti piu cstici e dclicati nella negozi~zione d2~li accor 

di e delle concessioni che scno~e pi~ numerosi si vanno stipulando tra 

paesi in via di svituppo e impre s e Dubblichc e nrivate straniere, cio~ 

la scelta di un foro p~r le eve ntuali controvorsiG tra l c oarti. 

La diffusione di que sta mGtodo conve~~ionale di definizi6ne 

dei diritti e d~gli obblighi r e cinroci dei governi e d~gli investitori 

stranieri, spesso entro il quadro di una legislazione oer l'incoraggia

mento degli inves time nti strani cri, P forse il metoda DiU nratico ed ef 

ficace pe r alleviare 12 prima dell e difficolt~ ~ cui ' ho alluso, cioe la 

imprecisione nei casi co~creti de lle norm0. internazionali sul trattaDcn 

to degli investimenti stranie ri e ~d assicurare un armonioso contemper~ 

mento degli intcressi, talvolta ctivcrgenti, d e llo stato os~ite e degli 

investitori stranieri. Allo stesso scoDo soccorre la nratica sempre pili 

frequente tra . gli stati e snorta tor{ di capitale e quelli importatori 

. di capitale di stipulare trattati internazion~li sul tr~ttamcnto dei ri 

spettivi investime nti nazicna li. 

Con cio non voglio sottovaluta r ri gli sforzi b e n c meriti che so 

no stati fatti da ll'Organizzazi6ne Ec~nomica di Cooperazione e Sv~luppo 

e continuano ad esserc fatti ~ai vari organi d e lle Nazioni Unite per 

stabilire crite ri unive rsali 1n que sta dif~icile nateria e ner definire 
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lo stato del dirii:to in"LernClzionale a nucsto riguardo-. 

Ma nel fr~ttempo sDetta ai governi desiderosi di accogliere 

ed incoraggi2re l'afflusso di capitale e di imor2se straniere nei loro 

territori e agli imprenditori stranieri, che vedono in quei territori 

possibilit~ di inter~ss 3nti e r e dditizie iniziative, di concordare, in 

mutua consanevolezza dei risPettivi interessi, un regime accettabile ad 

entrambi le narti. 

In~questo processo di negoziazioni di investimenti o catego

rie di investimenti oarticolari per o~n1 statb o gruppo di stati p~~ e~ 

sere tenuto canto in modo oi~ flcssibil e delle diversit~ delle struttu

re socia-economiche di ogni paese e dei diversi atteggiamenti dei vari 

paesi nei riguardi della parteci~azione del capitale nazionale alle n~o 

ve iniziative e dei ranucrti tra settor2 nriv~to e settore pubblico al

l'interno della· loro economia. 

Nessuno pu~ nreten~ere che v1 sia una formula perfetta o una 

distinzion·:: n. priori tra atti vi t~ economic he che meglio varebb_e affidC~.

re 2lla iniziativa privata o a ouella govern~tiva. L'Italia ~ forse. un 

·esemuio quasi da m.anuale scola.st5.co. di un n.~ese in cui, dopo le sventu

re dell'ultina guerra, un impression~nte ~ucce sso di ricostru~ione e di 

sviluppo (;- stato ottenuto con una -formula ennirica. di intervento nubbli 

co e di inizi..ativa privata - g.re+zi "~ a qu2 lla formula, diranno -=tlcuni ,n~ 

nostante es sa, diranno altri, A non sar0 ce~to io ~ voler intervenire 

in un dib2ttito su questa tema. 

Mi limitera semolicemcnte a notare che recenti sviluopi ne1 

·rapporti delle industrie dell'Eurona Occid2ntale con le e conomic. uiani

ficite della Eurona Orientale, sembrano indicare che all'ingegnos~t~ d~ 

gli operatori economici non fanrio ostacolo ideologie pelitiche R teorie 

economiche diverge nti o contrastanti. · ~ maggior ragione tali ostacoli 

possono essere sune rati n e i rap~ortt con i ~aesi del Terzo Mondo, molti 

dei quali fanno prova di un realismo in materia economica che non ~ me 

no amrnirevol;:-~ oerche moti vato dall 'urgenza quasi disnerata dei hisogni 

dei loro l?Opoli. 

Il Gruppo della Banca Mondialc non vuole, e non nu~ per Stat~ 

to, prendcre posizione sulla questione esscnzialmente nolitica dei meri 

ti di una economia di stato o di una economia prevalentemente affidata 

' \ · 
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.::~~11 ~ iniziati ~"A. privata.. Il f .?l.tto ryoli tico e un da.to, che il Grup-po de

ve valut~re oer le consegue nzc cconornichc che ~ ~ derivan°. 

A questa riguardo, 12 ?ancR Mondiale n0n ha nascosto il suo 

scetticisrno per l'impresa industr5ale di stato ne1 o~esi in vi~ di ·svi

lup""C)O per due motivi ~ 'ordin;; pr.~.:tico: innanzi tuttc un v imprcsa di stato 

piil facilmente e sotto-posta. e.d influenze 0 int ·~rfercnza dell i autori ta 
pubblica . per re~gioni politichc contingenti chc ne Derturbano la gestio

ne; e in second6 luogo, se il caoitale estero D~iva.tn dcve essere chia-

. mato eventualmente a fina.nziar E. la ere sci tA dell' imprcsa., il risp3.rrnia

tore straniero potr~ A..vere seri dubbi sul !endinento di un' im~resa i 

~ui dirigenti non abbiano il rischi0 2d il ccrrisoondcnte profitto come 

motivo principale della loro az1or.e. 
\ 

\ 

D'altr2 ~arte, 3 giudizio d~ll~ Ba~caJ il potenziale dellvini 

. ziativa privata, se>prattutto a livello della rncdia e ' piccola impresa, e 
s·pesso sottovalutato anche nci 'ry3.esi ovc 1 'imDresa ·nrivata non incontra 

ostacoli d'ordi~e nolitico ed ids0logico. Qucsto notenziale rischia di 

essere spre6ato se lo stato, con i mez~i c~e la uo~est~ - tributaria gli 

offre, eserci ta, per cosl dire, un diri.tto di nrelazionc sulle attivi ta 

economiche che pi~ interesserebbe~o gli imnrcnditori ed i risoarmi~tori 

privati nazionali, ?er pochi che siano. 

E' per l'appunto allc scono di sfruttare questo notenziale -

- particolarmente imnortante in quei nacsi - che our poveri hanno gi~ una · 

classe irnprenditoriale attiva - che l 9 IFC fu creata ed opera e che il 

Gruppo della Banca ha prornossc, in coonerazione con 5.1 governo e rispa£ 

miatori privati del paese, con istituzioni bancarie straniere e spesso 

con altri organismi di assistenza economica regionali o bilaterali, la 

costituzione d'imnrese di crcdito industriale, ai quali nresta la sua 

assistenza finanziaria con nrestiti delld Banca o della IDA e con part~ 

cipazion{ azionarie d~lla IFC. 

Vi sono attualmente 33 socicta di crcdito industriale (o ban-
~" ~~- "'~' ·._~ ~ 

che di sviluppo) in 8Jtpgtt~n~i naesi ch~,· costituite o amoliate sotto 

gli auspici del Gruppo della _Banca, svolgono un'intensa ed utile ope~a 

di finanziamento e sviluppo del scttore ~ri'J~to innustriale. 

Lo scetticismo verse l'imprcsa di stato non significa un at

teggiamcnto n~gativo di princinioj ove l'imnresa di state Sl dimostri 
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autono~a nella sua zestione e svolg~ ~a su~ attivit~ s e condo criteri e~ 

conornici 1 la B~nca ~ l'ID~ sono disposte ~ orestarc la lore assistenza 

finanziaria sempre chc i loro inV·2stimenti rispondc.no ai rigorosi cri te 

ri tecnici, finanziari cd economici chc il Gruppo ~oplic2 a tutti i suoi 

finanziamenti . 

. ·Avevo .acccnnato ad una terza difficolt~ che-l'investimento· 

straniero, cd in n~rticolare quello orivato, incontra auando si dirige 

verso i paesi 1n via di sviluppo, e cio~ il ·rischio che rivolgimenti no 

litici e sociali ed ~ltre crisi di struttura possano orivare l'investi

tore dei benefici soerat~ dal suo investim0nto. 

Da tempo alcuni paesi es~ortatori di capitalc offrono ai loro 

.investitori un sistema di assicurazione contro tali rischi, gerieralnen

te a condizione che un ·2ccordo bilater~le sul trattarnento dei bcrii e d~ 

gli investimenti dci cittadini del paese es?ortatore sia stato stipula

te con il paese import~tore. 

Un sistema ~ultilat~rale di assicurazione contra tali rischi 

~ da molti considerato _ preferibile~ sia perch~ incoraggerehbe investi

.menti nei ·paesi sottosviluT)o.=!ti da oa.rte di imurese dj ouci DCl_esi - co-
. . - .. ..,.~• ,•/'I'~··,'~A~, ~ •"\L. J 

me ad eseml?io 1 'It alia - che non hc.nno un ·sistema nazionalE(, ·sia perch?. 

fom8nterebbc un maggior senso di coooGrazione . ed interdi..oendenza tra 

tutti i governi inter2ssati allo sviluppo economico e un~ uniformit~ di 

-condizioni, risp~tto a questi rischi, tra i vari i~prenditori che in sa 

na concorrenza tra di loro s2rebbero disnosti a nartecioare allo svilun . . 

po industriale di un paese. 
~- . 

Uno schema di ~ genere A ormai 1n discussione da lungo te~ 
no nei vari org~nismi interessati ai oroblemi deTh svilupno economicq. 

Di recente uno schema concreto ~ ~tato messo ~llo studio dagli Ammini

stratori della Banca ~ondiale. e quasi tutti i paesi esportatori di capi 

tale e numcrosi paesi in via di svi.luopo hanno manifestato un rinnovato 

interesse per questa schema. Se alcune q~estioni di princi?io ed i molti 

dettag1i tecnici potra.nno cssere risolti o definiti, P _orobabile che nel 

prossimo futuro una proposta concreta e dettagliata pass~ essere sotto

posto all'attenzione 2d eventualmente all'apnrovazione dci governi inte 

ressatio 
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Lo schema ha per iscop0 di sollevarc gli investimenti stranie 

ri produttivi dal pes o di Q_U2 i rischi chc DOt:rem.inO chinr!lar e npolitici .t 

. e lasciare agli i mpr enditori o risry~rmiatori di affrontare nel modo che 

pili ri terranno opportuno risc!'li comm(~ rciali delle l o ro imprese, rischi 

che un imprendi tore e n e lla n~iglio r T)Osizir;ne di . valutare e . !?reveDire, 

e ch~ s6no gener~lmente . accettati dagli opcratori econpmici~ 

000 000 · ooo 

Queste varie iniziative h~nno lo scopo comune di miglio~are 

il clima in cui dovranno fi orire gli investime nti stranieri; il volume 

naturalmente dipendera non solo d2lle pr~sn0ttive che l'economia dei 

vari paesi in ~ia di ~vilunpo nffre ai nuovi investi~e nti produttivi ·rna 

anche dallo stato de ll 1 economia dci oaes1 e soortatori di capitale. Il 

Gruppo delta B3nca. Hondial0 sDer:l. che il flus so del ce.-pi tale straniero 

possa aumentarc e , riore ndPndo il suo c0moito nrincipalc, si adopera a! 

tivament e per a.ssistere i Dc:esi beneficiari a rimuo verc l e strozza.ture . 

nel campo finanzi a rio o in qu0 llo rlell2 infr2struttura ~he ostacolcreb

bero le nuove iniziative. 

ooo- 000 000 

Arrivato al termine della mi~ rel~zi0ne, ben mi rendo· conto 

di non a ver nrcsentato un' analisi critica comparativa dei meriti e deme 

riti rispe ttivi de ll'inves timento nrivato e di que llo tiubblico nel pro

-~esso de llo svilunno ecnnonico. Su ~tt a a1 teorici della sviluppo di co~ 

piere unianalisi cosi impe gnativa, per la· quale non ho ne la competenza 

professionale n~ l'inclinazic n e . 

Qucllo che ho cercato di fare e di descrivcre in via schemati 

ca come risparmio nrivato e fondi governativi, imnre sa pri~~ta e istitu 

zioni pubbliche, inizietive nazi0nali e strRni e r e si intreccino e si 

completino nei meccanismi che la Banca Oondiale amministra per cont6 

della comunita degli stati. 

Ma se guardiamo al fondo del l e cose vcdiamo che , ~orne ogni o

peratore econnmico sa o intuisc e , l'economia e semplicemente il frutto 

del lavoro, de ll'ingegno, della tenacia e dei sacrifici dell'individuo 

che opera quotidianamente c o n il suo nrossimo ner un avvenire comune 
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migliore. In que st~ Convcgnr abb ia~o solo aguzzato 12 vist~ oltre il 

cerchio dell~ farni g lia > de ll' a zie nda 0 della nazion c ne r abhracciare 

con lo sguardo l'inter~ f~miglia umana~ umilia t a da llo s9andalo di un 

mondo in cui al sern.Dre maggiore . ben~s s ere di oochi si contrapponc la 

miseria _e la disperazione di trop~i. 

Nel suo rap-porto ai ',:; overn2:tori dc:lla Banca t'tondiale a Cope~ 

nhagen il mese scorso, il nreside nt e ds .lla Banca c onclude va a mmonendo 

che ='al livello mondiale dobbiamo apnlica r0 lo stess0 senso di respons~ 

bilita mornle, la st e ssa rip~rti zi0ne della ricchczza , lo stesso crit~

rio di giustizia e di c ompassi on e scnza dci auali le nostrc comunit~ na 

zionali si sfascerebbe ro". 

L'associazione che h a promosso auesto Convegn0 si ccmpone di 

uomini che , nella vita del lav0ro , h~nno datQ prova c oncreta ~ quctidi~ 

na di queste qualita. A loro, chc in natria hanno mcritato la oiu alta 

on0rificenza che l a nazione riconoscent c ouo loro conccde re, spetta di 

far valerc 2ttravcrso il mdndo - l e s±esse qu~lit ~ pe r uno sc0po che non 

e solo nobile per se rna chs deve cssc re raggiuntc s e vogliamo lascia.re 

ai nostri fig~i un mondo in cui v2.lga an cora l c=-. p e na di vi v <:- re. 
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