
JANOS
KORNAI

VERSO
UNA

ECONOMIA
LIBERA

Come uscire 
dal sistema socialista: 

la grande sfida dei paesi dell’Est 
e il caso ungherese

RIZ7PI .1



II 1989 é giá storia: ha segnato il 
crollo dei regimi comunisti e la ri- 
conquista della liberta e della de- 
mocrazia nell’Europa dell’Est. Ma 
questa esaltante stagione lascia 
ancora aperti numerosi problemi: 
il piü drammatico e urgente é sen- 
za dubbio quello della transizione 
da un’economia socialista — rigi- 
damente centralizzata, burocratiz- 
zata, soffocata da paternalismo, 
sprechi e inefficienze — a un si- 
stema in grado di assicurare be- 
nessere ai cittadini e inserito nel 
contesto dell’economia mondiale. 
János Kornai affronta questo pro
blema in tutta la sua complessitä, 
fin dal dilemma fondamentale: ri- 
formare il socialismo o uscire dal 
socialismo? L’economia ungherese 
non nasconde le difficoltä ehe i 
paesi «ex comunisti» devono af- 
frontare (stagnazione, debito este- 
ro, inflazione, scarsa qualitá dei 
prodotti, resistenze deU’ancien ré
gime...) e le diverse possibilitá di 
riforma (per esempio, con quali 
meccanismi determinare prezzi, 
salari, tassi di cambio e interesei, 
finora imposti dallo stato?). 
Secondo Kornai, non é possibi
le affrontare separatamente ogni 
questione. Al contrario, é indi- 
spensabile un programma globale, 
coordinate e simultaneo, che agi- 
sca sull’intero corpo economico e 
sociale. Concentrandosi sull’Un- 
gheria (ma offrendo preziosissime 
indicazioni su Polonia, Cecoslo- 
vacchia, Rdt, Romania, Bulgaria e 
anche Urss), Verso una economia 
libera propone dunque una mano- 
vra per molti aspetti drastica, ehe 
si riflette suile sfere della politica, 
della giustizia e dell’informazione, 
e implica 1’affermarsi di una di
versa mentalitä e di nuovi valori. 
Fino a oggi, nessun paese é riusci- 
to a passare con successo da una 
economia rigidamente pianificata 
a un’economia di mercato. Con 
grande realismo, Kornai traccia
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PREFAZIONE

L ’Istituto m ondiale per lo sviluppó della ricerca eco
nom ica (W orld Institu te for D evelopm ent Economics 
Research, W ID E R ), che lavora sotto gli auspici della 
U niversita delle Nazioni U nite e ha  sede a Helsinki, in 
F inlandia, é stato fondato nel 1984. Scopo principale 
d e iris titu to  é quello di prom uovere ricerche a orienta- 
mento politico sui piü urgenti problemi mondiali e dello 
sviluppó, nonché sui problemi di vari paesi nel contesto 
della loro collocazione internazionale. U n ’ovvia prio- 
ritä  della nostra agenda di ricerche era u n ’analisi au- 
torevole dell’economia politica dei sistemi socialisti, vi
sta dalia prospettiva di uno studioso della com petenza 
ed em inenza del professor K ornai, ehe di questo argo- 
m ento si occupa da  un a  vita. H o avuto la fortuna di 
riuscire a convincerlo a trascorrere parte del suo tem 
po a Helsinki presso il W ID E R , in qualitä  di ricerca- 
tore, per scrivere uno studio organico sui socialismo, 
im presa che richiederä un  intenso lavoro di molti an 
ni. Q uesto lavoro é ancora in fase di gestazione, m a 
la pressione degli eventi succedutisi nell’Europa O rien
tale nella seconda m eta dei 1989 ha  forzato un a  sorta 
di crescita in serra, come d ’un  germoglio: questo li
bro. E ra necessario ehe il lavoro piu organico cedesse 
il passo per un  po’ a un breve tra tta to  piü popolare e 
appassionato, in grado di esercitare u n ’influenza poli
tica diretta.

L a caratteristica specifica dei libro dei professor
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K ornai é la proposta di un  attacco «simultaneo» a un 
insieme di problem i tipici dell’U ngheria e di altri pae- 
si socialisti; finora questi problem i si sono rivelati no- 
toriam ente resistenti a soluzioni fram m entarie: persi
stente eccesso della dom anda aggregata rispetto all’of- 
ferta aggregata, «residui monetari» detenuti dai priva,- 
ti, inflazione (palese o repressa) e penuria  di beni, tas- 
si di cam bio sopravvalutati, inconvertibilitä della va
luta, bilanci dissestati, aziende pubbliche in passivo, 
diffusione dei sussidi a consum atori e produttori, strut- 
tu ra  scorretta dei prezzi relativi e una generale cattiva 
allocazione déllé risorse. II semplice elenco di questi pro
blem i indica ehe essi sono alm eno altrettanto  endem i
ci in m olti paesi in via di sviluppo, e cio costituisce l ’e- 
lemento di maggior rilievo del lavoro dei professor K or
nai.

L ’obiettivo della stabilizzazione e del m acro- 
aggiustam ento é strettam ente connesso, in molti pae
si, alia trasform azione dell’in tera stru ttura sociale e po
litica, e in prim o luogo ai m utam enti nei rapporti di 
proprietä. II professor K ornai é un  sostenitore da lun- 
ga data dei robusti «pacchetti» di riform e in luogo dél
lé trasform azioni a piccole dosi, ehe portano a incon- 
gruitä e contraddizioni. Q uesta filosofia é una logica 
conseguenza della sua analisi dei sistemi socialisti e della 
sua critica agli esperim enti di «socialismo di m ercato». 
Per quanto  concerne la m acrostabilizzazione, suggeri - 
sce u n ’operazione chirurgica radicale. Per quanto  ri- 
guarda la trasform azione dei rapporti di proprietä, é 
favorevole a un  processo evolutivo, che pub essere ac
celerato con l ’adozione di politiche appropriate. D ’ac- 
cordo con m olti altri analisti ehe sono stati critici nei 
confronti dei program m i convenzionali di stabilizza
zione e aggiustamento, il professor K ornai sostiene ehe, 
se le risorse lo perm ettono, le sofferenze transitorie del- 
Γ aggiustam ento devono essere alleviate grazié alia pro- 
tezione m ira ta  dei gruppi piu esposti, come gli studen
ti e i pensionati. Condizione inelim inabile per arriva-
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re a questo é, peró, la cessazione dei sussidi ehe distor- 
cono i prezzi e la  loro sostituzione con trasferim enti di 
somme fisse di denaro o con buoni, per esempio, per 
l ’acquisto di libri scolastici e razioni alim entari di base.

Anche se ogni paese deve fare assegnam ento in p ri
mo luogo suile proprie risorse um ane e fisiche, gli aiu- 
ti stranieri non sono m enő necessari. La Polonia, im- 
pegnata in un  program m a di stabilizzazione simile a 
quello sostenuto in questo libro, ha accesso a u na  la r
ga gam m a di aiuti esteri, resi disponibili dal Fondo M o
netario In ternazionale, dalia Banca M ondiale e da al- 
tre organizzazioni e accordi intergovernativi. Altri paesi 
im pegnati in un  processo di trasform azione e di ma- 
crostabilizzazione hanno necessitä analoghe. II tipo di 
operazione descritto in questo libro richiede risorse 
esterne assai piü consistenti di quelle ordinariam ente 
disponibili presso le istituzioni finanziarie internazio- 
nali.

Se applicata con adeguati finanziam enti esteri, la 
ricetta dei professor K ornai potrebbe davvero rivolu- 
zionare le prospettive di molti paesi in via di sviluppo 
dell’Africa e dell’America Latina, ehe stanno sperimen- 
tando una persistente iperinflazione e altri squilibri. Es
sa creerebbe infatti le condizioni interne necessarie per 
consentire ai paesi socialisti e a quelli in via di svilup
po di assorbire in m odo produttivo gli avanzi di parte 
corrente dei G iappone e della G erm ania, che, in un 
clim a di distensione, non sarebbero piu necessari agli 
Stati U niti e ad altri paesi per sostenere 1’aum ento delle 
loro spese m ilitari.

Per 1’approccio organico ehe propone, il libro dei 
professor K ornai dovrebbe costithire una le ttu ra  ob- 
bligata per i leader politici, sia dei paesi socialisti sia 
di quelli in via di sviluppo.

Helsinki, febbraio 1990

L a l  J a y a w a r d e n a  
D irettore del W ID E R



I

— —

'

'

-

m —



PREMESSA ALL’EDIZIONE AMERICANA

Q uesto libro é stato scrittd originariam ente per i letto- 
ri ungheresi. Ero stato invitato a delineare alcune pro- 
poste per u na  politica econom ica degli im m ediati anni 
a venire da  sottoporre all’attenzione dei nuovo parla- 
m ento e dei nuovo governo ehe doveva nascere dopo 
le prim e elezioni libere della prim avera 1990. Alia con- 
ferenza, tenu ta  il 25 agosto 1989, intervennero esperti 
economici di m olti partiti dell’opposizione nonché al- 
cuni funzionari e m anager di aziende di stato ehe la- 
vorano alie dipendenze delTattuale governo. II presente 
volum e é nato  dagli appunti per quella conferenza.

Io confido ehe la sostanza delle idee che presento 
possa valere non solo per l ’U ngheria, m a per tu tti gli 
altri paesi che stanno passando da  un  regim e socialista 
a u n ’econom ia libera. P rim a, perö, di sottolineare ciö 
che vi é di comune nella trasform azione di un piü vasto 
gruppo di paesi, é necessario accennare a quanto  c ’é 
di unico negli aspetti specifici della situazione ungherese.

I dram m atici cam biam enti dei 1988-89 sono stati 
preceduti da una lunga sequenza di eventi im portanti. 
Si deve partire dalia rivoluzione dei 1956, la quale fon- 
do, sia pure per pochi giorni, un  sistem a politico plu- 
ripartitico ed espresse la volontä politica dei popolo di 
to rnare a u n ’autentica dem ocrazia. La rivoluzione fu 
sconfitta dai carri arm ati sovietici e fu seguita da anni 
di crudele repressione. D opo ehe la spina dorsale della 
resistenza fu spezzata, il dominio totalitario a poco a po-
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co si allentö. L ’U ngheria  divenne un  misto peculiare 
di politiche econom iche piü orientate verso il consu- 
m atore (quel ehe fu battezzato in O ccidente «comuni- 
smo del gulasch») e di privazioni, di maggiore au tonó
m ia per le aziende di stato (nello spirito del «sociali- 
smo di mercato») e di mille interferenze nei loro affari, 
di rigidi controlli centrali e di m ercati liberi, e anche 
di atteggiam enti piü permissivi e di restrizioni buro- 
cratiche verso la proprietä p rivata e le attivitä private. 
E ra possibile ritrovare la stessa am biguitä nella sfera 
politica: m entre il monopolio politico del Partito  Co- 
m unista veniva ufficialmente m antenuto , un  impreve- 
dibile miscuglio di tolleranza e intolleranza contraddi- 
ceva la s tru ttu ra  politica prevalente e la do ttrina 
m arxista-leninista dom inante.

Q uesta lunga preistoria, iniziata nel 1956, spiega 
il ruolo pionieristico dell’U ngheria, dapprim a negli 
esperim enti di riforma del sistem a del socialismo reale 
e successivam ente, dopo il 1988-89, nel superam ento 
dei lim iti della riform a e nell’avvio di una trasform a- 
zione rivoluzionaria non violenta dell’intero sistema po
litico ed economico. A ttualm ente, ci troviamo in un pe
riodo di transizione ehe sta portando i paesi dell’Europa 
dell ’Est fuori dal sistem a socialista. Allorché i tem pi di 
questi cam biam enti furono m aturi, l ’U ngheria  si tro- 
vö in un certo senso meglio preparata dei resto deli’E u
ropa O rientale. Nel Partito  C om unista al potere c’era 
u n ’importante corrente impegnata a portare il paese ver
so la dem ocrazia e l ’economia di mercato; alcuni grup- 
pi politici organizzati potevano contare sull’autoritä mo
rale e sull’esperienza acquisita nelle loro passate lőtte 
di dissidenza; numerosi intellettuali avevano dato prova 
della loro autonóm ia di pensiero; e rim anevano in vita 
partiti politici con u na  lunga storia che risaliva a p ri
m a di Stalin. N ell’econom ia, im prenditoria e p roprie
tä  privata esistevano giä, anche se confinate in un  am 
bito relativamente ristretto. La trasformazione della so- 
cietä ungherese non doveva partire da zero.
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Passiam o ora alle caratteristiche fondam entali del
la situazione com uni anche a tu tti gli altri paesi del- 
l ’E uropa O rientale. A ll’epoca della prim a stesura in 
ungherese di questo libro (nel settem bre 1989), Polonia 
e U ngheria  erano gli unici due paesi nei quali il mono- 
polio politico del Partito  C om unista fosse stato ufficial- 
m ente smantellato. Oggi, alia data di pubblicazione di 
questo scritto, G erm ania O rientale, Cecoslovacchia, 
Bulgaria e R om ania si sono accodate, e in Iugoslavia 
si pud assistere a uno sviluppo analogo. M algrado le 
im portanti differenze storiche e culturali, e le attuali 
condizioni politiche ed econom iche, tu tti questi paesi 
hanno molte caratteristiche com uni e nei prossimi an 
ni dovranno affrontare difflcolta com uni.

In  ciascuno di essi il settore pubblico esercita un 
ruolo soverchiante, dal quale derivano gli ostacoli co
m uni ehe questi paesi dovranno superare se vorranno 
proseguire nella privatizzazione della loro econom ia. 
Benché vi siano elementi sporadici di un  genuino mec- 
canism o di m ercato, le istituzioni, l ’assistenza legale, 
nonché, fatto non m eno significativo, la cu ltura e l ’e- 
tica di un  libero m ercato ben funzionante non sono an 
cora sviluppate. Prezzi, tassi di interessé e tassi di cam- 
bio sono distorti. Q uesti paesi sono piccole economic 
aperte, vale a dire economic con estese relazioni com 
merciali öltre frontiéra, con u n ’urgente necessitä di di- 
ventáre parte integrante dell’econom ia m ondiale; m a 
la loro produzione per composizione e standard  quali
tativi é del tutto inadatta alle esigenze del mercato m on
diale. U n ’im m ensa burocrazia pervade ogni cellula del- 
l’organism o dell’economia. Seppure in proporzioni d i
verse da paese a paese, mali analoghi indeboliscono l’e- 
conomia: stagnazione o recessione della produzione rea
le e del consum o, inilazione palese e/o repressa, croni- 
ca penuria  di beni e, nella m aggior parte dei casi, l ’e- 
norm e onere del servizio del debito estero. Gli equili- 
bri sociali sono m inacciati da tensioni. Nella m aggior
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parte dei casi, i lavoratori si sentono oppressi dal pro- 
trarsi dei sacrifici ehe vengono loro richiesti in nom e 
della stabilizzazione; larghi strati della popolazione 
sprofondano sem pre piü nella povertä; m entre i tec- 
nocrati, i burocrati e i m anager scelti dal precedente 
regim e tem ono un  «cambio della guardia».

Q uesto libro risponde alia seguente dom anda: d a
te le circostanze, qual é la politica econom ica da adot- 
tare nei prossimi due o tre anni? La risposta é calibra- 
ta  suile condizioni delTUngheria. Q ualora i fondamenti 
di questa politica, o di sue varianti, dovessero essere 
applicati altrove, non si pótra prescindere da u na  a t
ten ta  valutazione delle condizioni particolari di quel 
paese. N aturalm ente, la situazione negli altri piccoli 
paesi dell’E uropa O rientale é assai simile a quella del- 
rU ngheria . Eppure sarebbe impossibile applicare mec- 
canicam ente alie loro econom ie la politica di un  altro 
paese; i risultati potrebbero essere dannosi.

M entre scrivo, la situazione in U nione Sovietica e 
in C ina, i due piü grandi imperi socialisti, é ancora assai 
diversa da quella dell’odierna E uropa O rientale, m a 
simile per molti aspetti alia situazione della Iugoslavia, 
de irU n g h eria  e della Polonia prim a dei dram m atici 
eventi dei 1989. Io credo che per i lettori dell’U nione 
Sovietica e della C ina  sarebbe istruttivo confrontare la 
loro condizione attuale con quella dell’E uropa O rien 
tale. II nostro presente potrebbe forse suggerire qual- 
cosa sui loro stesso futuro. Lo studio dell’Europa O rien
tale contem poranea potrebbe aiu tare a capire la diffe- 
renza tra  riformare il socialismo e uscire dal socialismo; 
tra  esperim enti di sim ulazione di un m ercato m edian
te un  «socialismo di mercato» e l ’introduzione di un 
autentico libero m ercato.

Piü di quaran t’anni fa H ayek serisse il suo testo clas
sico, The Road to Serfdom («Verso la schiavitü»), sottoli- 
neando ehe la via verso u na  rigida pianificazione cen
trale, un  soverchiante pot«re dello stato e l ’abolizione
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della proprietä privata m inacciano la stessa liberta po
litica. II titolo dei mio libro riecheggia quello di Hayek, 
e prende in considerazione il prim o tratto di strada nella 
direzione opposta. Női dell’E uropa O rientale ei siamo 
avviati verso u n a  societä libera e u na  libera econom ia, 
e dobbiam o im parare a superare gli ostacoli ehe incon- 
trerem o su questa via. T u tti noi, ab itan ti della vasta 
area ehe va dall’E lba al M ar Giallo, dobbiam o im pa
rare  a fondo quest’arte.

M i rendo conto ehe le mie proposte sono contro
verse e possono andare incontro a critiche e opposizio- 
ni veem enti. T u ttav ia  sono quanto  m eno convinto ehe 
i terni discussi nelle pagine ehe seguono rientrino tra  
i problem i chiave che dovranno essere affrontati in tutti 
questi paesi. L ’elenco degli argom enti qui esam inati 
non é com pleto, m a nessuno di essi pótra essere tra- 
scurato in quanto non pertinente. Piaccia o m eno, que
sti sono alcuni dei problem i ehe dovranno essere risolti 
nei prossimi anni. II libro non offre certo u na  panacea 
per tu tti i m ali. M a il suo approccio puo essere utilizza- 
to in tu tti i paesi im pegnati nel processo di trasform a- 
zione.

Q uesto libro m ira a convincere il lettore ehe il mu- 
tam ento dei rapporti di proprietä in direzione della pri- 
vatizzazione (capitolo 1), il pacchetto di m isure neces
sarie per la stabilizzazione, la liberalizzazione e il 
m acroaggiustam ento (capitolo 2) nonché il rafforza- 
m ento dei sostegno politico a tali cam biam enti (capi
tolo 3) sono interconnessi in m odo inseparabile. N es
suno di questi scopi pó tra  essere raggiunto senza ehe 
vengano realizzati anche tu tti gli altri. La scelta arb i
tra ria  di alcuni obiettivi a scapito degli altri potrebbe 
sortire 1’effetto opposto e condurre al fallim ento e al 
discredito dei processo di dem ocratizzazione e di tra- 
sformazione econom ica. In  questo senso le varie parti 
dei program m a (e le varie sezioni dei libro) si compon- 
gono in un  tutto  organico e offrono un piano completo di
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trasform azione. N on c ’é dubbio che questo insieme di 
proposte, essendo un  prim o tentativo di esporre in un 
libro un  piano cos! organico, presenti molti lati debo- 
li. N on di m enő, esso puö contribuire al dibattito  su 
questi terni tanto stimolanti, se non altro perché sostiene 
la necessita di arrivare a soluzioni organiche — in luo- 
go di m isure arb itrarie , ad hoc, parziali.

D opo aver chiarito l ’uso ehe i potenziali lettori 
dell’«Est» potrebbero fare di questo studio, sorge u n ’al- 
tra  questione: che interessé puö avere un lettore ame- 
ricano o com unque «occidentale»? Ai giorni nostri l ’ag- 
gettivo «storico» viene usato in modo molto casuale, 
spesso solo per definire una qualche leggina seconda- 
ria  dei Congresso o m agari un a  partita  di calcio. E in- 
vece, se c’é un evento che m erita davvero tale aggetti- 
vo, e la trasform azione dei sistemi socialisti in societä 
dem ocratiche e in economie di m ercato. E un  fatto ehe 
influenzerä la vita di tu tti. Sara piü ragionevole spera
re in una pace m ondiale. Forse non nel prossim o fu tu
ro, m a certo in uno stadio piú avanzato, ci sara menő 
bisogno di utilizzare enorm i risorse per la difesa, de- 
stinandone una parte m aggiore per altri scopi: la cre- 
scita econom ica, il benessere della societä, la scienza 
e la cultura, 1’aiuto ai poyeri, in patria  e all’estero.

Ö ltre a questo interessé di carattere generale, vari 
gruppi di persone'potrebbero trovarvi un  interessé spe
cifico. Gli esperti a livello accademico ehe studiano i 
sistemi comunisti seguiranno certamente i cambiamenti 
ehe avvengono nei regim i un  tem po socialisti e che ora 
si stanno trasform ando in un  sistem a diverso. T u tti i 
program m i che riguardano il socialismo, la pianifica- 
zione centrale e i sistemi economici com parativi devo- 
no includere nel loro curriculum  lo studio dei processi 
di trasform azione. M a la categoria di persone interes- 
sate in m odo specifico all’argom ento non si lim ita ov- 
viam ente agli esperti accademici: com prende i politi
ci, i funzionari governativi, i parlam entari, i diplomati-
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ci, i funzionari delle organizzazioni internazionali e i 
consiglieri economici impegnati nella formulazione della 
politica internazionale. C om prende anche i giornalisti 
e coloro che lavorano nei mass m edia e inform ano su 
ciö ehe accade in questa parte del m ondo e influenza- 
no l’opinione pubblica. E infine, m a non m eno im por
tan ti, si estende ai banchieri, agli uom ini d ’affari, agli 
esportatori e agli im portatori ehe vogliono en trare in 
questi nuovi m ercati.

T u tte  queste categorie di persone devono capire 
qual é la nuova situazione ehe si é determ inata nell’E u
ropa O rientale. M olti rappresentanti di tali gruppi han- 
no giä fatto qualche viaggio in quest’area e ne sono tor
nati con alcune im pressioni. In  qualche caso possono 
avere ricavato una corretta  com prensione, in altri casi 
puo essersi tra tta to  di im pressioni som m arie. P iu pro- 
fonda ed equilibrata sara la loro conoscenza dei fatti, 
piü efficace sara 1’im patto  di tu tti questi gruppi sugli 
affari deli’E uropa O rientale.

U n  errore piuttosto com une é 1’eccessiva semplifi- 
cazione e il voler suggerire agli altri di im itare il p ro 
prio esempio. I visitatori arrivano nell’E uropa O rien 
tale con un carico di ricette preconfezionate ehe pro- 
m ettono un  successo im m ediato. «Regolatevi come si 
fa da noi, e tu tto  andrä  bene.» Puo essere, e puö non 
essere. Q uesto libro ricorda continuam ente al lettore 
ehe é necessario tenere presenti le particolari condizioni 
iniziali dei processo di trasform azione. Il dato di par- 
tenza é il predom inio della proprietä pubblica e di una 
burocrazia onnipotente ehe allunga milioni di m ani su 
ogni un ita  com m erciale, su ogni famiglia, persino su 
ogni individuo.

Q uesti sono paesi nei quali ideali come la sovrani- 
tä  dell’individuo, l ’autonom ia, la proprietä privata e 
1’iniziativa privata, la liberta politica e intellettuale, le 
istituzioni della dem ocrazia e il rispetto della legge so-

17



no stati soppressi da decenni. Tali principi potranno 
essere ristabiliti e generati solo da un processo storico: 
un processo che pub — e deve — essere accelerato, m a 
che non poträ com piersi in poche settim ane. Noi dob- 
biam o trarre  insegnam ento dall’esperienza occidenta
le, m a in m odo selettivo; distinguendo accuratam ente 
gli esempi ehe potranno essere seguiti dom ani da altri 
esempi le cui condizioni di applicazione dovranno es
sere create da u na  lunga evoluzione, e infine rifiutan- 
do certi schemi, istituzioni e abitudini ehe non sono ap- 
plicabili (o ehe non vale la pena di applicare). T rapianti 
artificiali eseguiti troppo in fretta nel vivo di queste so- 
cietä verranno rigettati dai loro organism i.

Ciö ehe occorre é non soltanto un m utam ento  ri- 
voluzionario nelle istituzioni, m a anche nel modo di pen
sare. U n  nuovo insieme di valori sostituirä quelli vec- 
chi, im pressi in molte generazioni dal passato regime. 
Consideriam o un solo esempio. U n  lettore occidentale 
potrebbe pensare: perché questo libro dice cose cos! ba- 
nali come il fatto ehe se la gente ha piü successo negli 
affari ha diritto di guadagnare piü degli altri? M a questa 
verita, evidente di per sé agli occhi di un  am ericano, 
non appare affatto naturale né a un polacco né a un 
tedesco orientale.

A ogni stadio della sua vita, dal m om ento in cui 
ha cominciato a frequentare Γ asilo infantile fino al m o
m ento in cui si é ritirato  in u na  casa di riposo per an- 
ziani, il cittadino di un paese socialista si é sentito ri- 
petere ehe non 1’in traprendenza negli affari, m a il la- 
voro (e piü precisam ente il lavoro prestato nell’am bito 
di u n ’im presa o di u « ’organizzazione dei settore pub- 
blico) é la sola legittim a fonte di guadagno. Gli é stato 
insegnato ehe u na  certa ineguaglianza é tollerabile e 
forse anche utile per offrire alia gente incentivi m ate
riali, m a ehe non deve essercene «troppa». N on gli é 
m ai stato detto nulla della piü lam pante violazione di 
questo principio, poiché i privilegi delle élite, della no 
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m enklatura, gli sono stati accuratam ente nascosti. Tut- 
tora, all’inizio della nuova era, molte persone di vari 
gruppi politici, m agari appartenenti a m ovim enti for
tem ente anticom unisti, continuano a subire il fascino 
dell’antico indottrinam ento  sui valori dell’egualitari- 
smo piú estrem o. Esse considerano il profitto o un red
dito elevato come il risultato di pratiche im m orali, e 
la speculazione e l’arricchim ento come segni sicuri di 
u n ’inaccettabile avidita.

Il mio scopo é non solo quello di presentare propo- 
ste pratiche per elim inare l ’inflazione e il deficit e per 
alleggerire il debito estero, m a anche di m ostrare la re- 
lazione esistente tra  le proposte politiche concrete e i 
valori e la filosofia sottostanti. E superfluo aggiungere 
ehe questo libro non rappresenta u na  filosofia e una 
visione etica condivise da tu tti nell’E uropa O rientale. 
Il titolo sottolinea la sua idea centrale che é liberta. E 
1’approccio dei pensiero liberale (intendendo il term ine 
«liberale» nell’accezione della tradizione europea). Il 
suo punto focale é il rispetto per 1’autonom ia, per l ’au- 
todeterm inazione e per i diritti deli’individuo. Per con
verso, assegna alle attivitä dello stato una sfera piu li
m itata. Si esprim e contro il ruolo paternalistico dello 
stato, contro il costume di trattare i cittadini come bam 
bini smarriti da affidare alia custodia di un governo sag- 
gio (in verita, stupido e crudele). R accom anda ai cit
tadini di reggersi suile proprie gam be e di fare asse- 
gnam ento suile proprie forze e sulla p ropria iniziati- 
va. Forse in una fase successiva il ruolo dello stato do- 
v rä essere rivalutato. M a in questa fase, all’inizio dei 
processo di trasform azione, la gente é davvero stanca 
degli eccessi di intervento statale e dei potere totalita- 
rio della burocrazia. Forse é inevitabile ehe la storia 
non proceda in linea retta , m a come un  pendolo. Do- 
po tanti decenni nei quali é prevalso uno stato massi- 
m o, é ora di m uovere a grandi passi verso uno stato 
m inim o. Forse le future generazioni riusciranno a tro- 
vare una via di mezzo piü equilibrata.
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A questo punto  é opportuno spiegare la nozione di 
«economia libera» che appare nel titolo. U n ’«economia 
libera» é natura lm ente u n ’econom ia di mercato, m a il 
concetto é piú ricco e non si riferisce solo al fatto ehe 
il coordinatore principale delle a ttiv itä  economiche é 
un meccanismo specifico, vale a dire il m ercato. U n ’e
conom ia libera é quella ehe consente di en trare senza 
im pedim enti nel m ercato e di uscirne; in condizioni di 
leale concorrenza. L a nozione di econom ia libera im 
plica altresi una certa configurazione dei d iritti di pro- 
prietä e una certa s tru ttu ra  istituzionale e politica. II 
sistem a prom uove il libero costituirsi e la preservazio- 
ne della proprietä p rivata e incoraggia il settore priva
to a farsi carico del grosso della produzione. E un  si
stema ehe incoraggia l ’iniziativa e l ’in traprendenza in 
dividuale, libera questa iniziativa dall’eccessivo in ter
vento dello stato e la protegge con la forza della legge. 
U n ’econom ia libera si radica in un ordinam ento poli
tico dem ocratico, caratterizzato dalia libera competi- 
zione delle forze politiche e delle idee. Secondo il mio 
sistem a di valori, la garanzia di queste libertä ha un 
alto valore intrinseco e dovrebbe quindi godere di u n ’as- 
soluta prioritä nella gestione di ogni politica economica.

N on offro predizioni sui futuri sviluppi nell’E uro 
pa Orientale. Finora, nella maggior parte dei miei scrit- 
ti, mi sono dedicato a esplorare le caratteristiche dei 
sistemi dei socialismo reale e a elaborare delle teorie 
esplicative; ci si aspetta ehe u n a  teória esplicativa po
sitiva debba avere u na  capacitä predittiva. Q uesto li
bro ha uno scopo diverso. N on cerco di rispondere al
ia dom anda su quale sara in futuro il ruolo dei parla- 
m ento nell’E uropa O rientale, m a su quale dovrebbe es- 
sere tale ruolo. P ó tra  succedere ehe alcuni deputati fi- 
niscano coi patrocinare interessi locali o settoriali, ehe 
si verifichino casi di corruzione, ehe un  difetto di com- 
petenza inceppi 1’efficacia dei controlli parlam entari, 
e via dicendo. M algrado cio, questo libro sostiene la
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necessitä di un  ruolo piü forte di un  parlam ento  libe- 
ram ente eletto nel controllo dell’attivitä delTam m ini- 
strazione e deli’enorm e settore della proprietä di sta
to. II mio scopo é in parte educativo. D esidero suggerire 
ai fu turi deputati di essere consapevoli delle loro re- 
sponsabilitä nazionali, di innalzare le loro considera- 
zioni al di sopra degli angusti interessi locali e di non 
piegarsi di fronte alle pressioni e alle minacce.

Se mi venisse chiesto di fare u na  prognosi per il 
prossimo futuro , dovrei am m ettere che vi sono buone 
probabilitä di un  forte slittam ento dei salari, di un  al- 
lentam ento della disciplina salariale e dello sviluppo, 
in seno al m ovim ento sindacale, di dem agógia e popu- 
lismo. M a questo libro esorta: non prendete quella stra- 
da! D anneggereste gli interessi a lungo term ine delle 
classi lavoratrici, interessi che im pongono u na  rigoro- 
sa disciplina salariale per ottenere la stabilizzazione, 
un rapido aggiustam ento alle richieste dei commercio 
estero e, finalmente, l’accelerazione della crescita. Q ue
sta é Tunica strada sicura per avviare un aum ento  co- 
stante dei consum i reali fra tu tti gli strati della societä, 
com presi gli operai delTindustria.

II testo originale ungherese era intitolato Un pamphlet 
appassionato per la causa della transizione economica in Un- 
gheria. Esso non vuol essere uno di quei m anualetti che 
in modo anodino insegnano a fare qualsiasi cosa. Fa 
appello alia ragione, m a anche alle em ozioni del letto- 
re, descrivendo quali sono i m utam enti che si rendono 
necessari nelle azioni e nelle istituzioni, cost come nei 
valori. Sono convinto che i m iéi suggerim enti non so
no irrealistici; date le attuali condizioni politiche, eco- 
nom iche e sociali, essi sono fattibili. M a il loro succes
so d ipenderä dalia volontä di tu tte  le persone coinvol- 
te, dentro  e fuori T E uropa O rientale, e dalia tenacia 
con la quale sapranno superare i molti ostacoli ehe bloc- 
cano la strada verso u n ’econom ia libera.
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INTRODUZIONE

Q uesto non vuole essere un com m ento sugli obiettivi 
a lungo term ine dello sviluppo economico dell’U nghe- 
ria. C erea, invece, di m ettere a fuoco i compiti piü im 
m ediati per i prossimi anni e tra tta  tre argom enti p rin 
cipali: proprietä, stabilizzazione macroeconomica e rap- 
porti tra  economia e politica. V a com unque sottolineato 
ehe nessuno di questi argom enti viene tra tta to  in mo- 
do esauriente e ehe molti altri problem i di im portanza 
prim aria, che vanno öltre l ’am bito di questo studio, 
non verranno affrontati.

N on mi lim ito a presentare solo idee nuove e origi
nali. Nel corso delle am pie discussioni svoltesi negli u l
tim i anni, molti punti im portanti sono emersi nella let- 
te ra tu ra  specializzata, nei program m i di partito  e nei 
d ibattiti politici. C erte parti dei mio messaggio coinci- 
dono con alcuni punti di vista ben noti, m entre altro- 
ve esprim o opinioni diverse o mi spingo fmo a sfidare 
certi dogm i.1 Se il lettore troverä nel libro qualcosa di 
originale, non sarä solo nelle sue singole parti, m a so- 
p ra ttu tto  nel suo insiem e, cioé nella specifica configu- 
razione delle proposte politiche e nelle loro connessio- 
ni con la filosofia econom ica e politica ehe le sostiene.

II titolo originale ungherese dell’opera e Un pamphlet 
appassionato per la causa della transizione economica in Un- 
gheria. Nel definire «pamphlet» questo libro, voglio ri- 
chiam are l ’attenzione del lettore sul fatto ehe non lo 
considero uno studio scientifico vero e proprio. II cri-
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terio fondam entale di un  lavoro scientifico é ehe le as- 
serzioni dell’autore siano verificabili. Le astratte ope
re teoriche partono da presupposti rigorosam ente for
m ulád, dai quali deducono i loro teorem i, dim ostrabi- 
li attraverso un rigoroso ragionam ento logico. In altri 
casi l ’autore analizza i fatti di un periodo particolare 
dei passato, e da essi ricava conclusioni generalizzabi- 
li. Q uind i ci si aspetta ehe il ricercatore fornisca al let- 
tore un corpus di fatd , e anche ehe riveli il ragiona
m ento ehe conduce a u na  data  interpretazione di tali 
fatti. C om unque, questi criteri rigorosi sono sosteni- 
bili solo nel cam po della pú ra  teória, oppure se Γauto- 
re si occupa di fatti relativi solo al passato o al presen
te.

A ll’opposto, coloro che si avventurano nel cam po 
delle cose ehe «dovrebbero essere fatte» sono costretti 
a uscire dal cam po della scienza in senso stretto. U na 
proposta concernente la politica economica implica ine- 
vitabilm ente u na  posizione politica, anche se proviene 
da un ricercatore scientifico «full-time», e quindi con- 
te rra  un misto di elem enti soggettivi e oggettivi. Na- 
turalm ente in questo libro faccio anche ricorso ai me- 
todi abitualm ente usati nella ricerca scientifica, ossia 
al ragionamento logico e al riferimento ai fatti. Al tempo 
stesso, pero, i miei valori politici e m orali, le mie delu
sioni personali, le mie speranze, le mie convinzioni sono 
chiaram ente discernibili. Invece di nascondere questo 
fatto, ho scelto di m etterlo in rilievo adoperando nel 
titolo originale ungherese l ’aggettivo «appassionato».

N on desidero nascondere al lettore i limiti delle mie 
conoscenze. M olti esperti sono sicuram ente piu versa
ti, per esempio, nei vari aspetti dei problem a dei ser- 
vizio dei debito estero ungherese, o negli attuali punti 
di controversia nelle discussioni interpartitiche. M a la 
m ia speranza é che un  osservatore come me, che vede 
i dettagli e i problem i economici e politici di ogni gior- 
no da una certa distanza, possa aggiungere colore al
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dibattito . Io mi considero un  ricercatore teorico ehe si 
occupa déllé economic socialiste (e qui va posto l ’ac- 
cento sui sistem a socialista in generale, dei quale l’e- 
conom ia ungherese e solo una parte). Cereo di esplo- 
rare e analizzare teoricam ente le caratteristiche e le re- 
golaritä di questo sistema. Nei miei lavori precedenti 
ho fatto ripetuti tentativi di m ettere a confronto il si
stem a socialista con altre formazioni socioeconomiche, 
in prim o luogo con le m oderne forme del capitalismo. 
Q ui cerco di applicare queste conoscenze prelim inari.

M olte delle questioni tra tta te  in questo libro sono 
oggetto di un  vasto dibattito. Forse dei critici giudiche- 
ranno  errate le mié valutazioni. N ondim eno, non cer- 
cherö di porm i al riparo  dalia disapprovazione o dagli 
attacchi esponendo il m io messaggio in m odo cauto, 
con toni sommessi, ritra ttando  a m etä giä al m om ento 
di esprim erm i. Preferisco accettare il rischio ehe pub 
derivare da form ulazioni non am bigue, perentorie e a 
volte anche aspre, perché possono favorire un  esame 
piu complesso degli argom enti e stim olare un d ibatti
to.

Q uesto libro non vuol essere una prognosi. Invece 
di tracciare le strade alternative che l ’U ngheria potrebbe 
scegliere in futuro, o di esam inare le probabilitä di ogni 
possibile scenario, delineo i com piti da assolvere e le 
strade da evitare. Nel capitolo 3 il lettore troverä un 
som m ario delle condizioni politiche dalle quali dipen- 
de la realizzazione di questi com piti cruciali.

E infine necessario un altro com m ento prelim ina- 
re sullo svolgimento temporale e sulla dinamica dei m uta- 
m enti discussi in questo lavoro. A lcuni processi sono 
necessariamente graduali, altri invece devono essere in- 
trodotti di coipo, anche a costo di causare un forte 
shock. Nel capitolo 2 viene descritta e proposta una chi
rurg ia radicale di quest’ultim o tipo. Io sostengo, in de
finitiva, ehe é im perativo a ttuare al piü presto possibi
le quest’unico e drastico intervento chirurgico, sempre
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subordinatam ente alia creazione di condizioni adatte 
alia sua riuscita.

E cruciale che si stabilisca in ipaniera accurata il 
«tipo» nel quale rien tra  ogni punto  della nostra agen
da, e cioé se esso ricade tra  i processi graduali da at- 
tuare  a piccoli passi, o se fa parte del «pacchetto» di 
norm e da porre in atto in un  colpo solo. D a un  lato 
una serie di m isure im perative ehe richiedono un un i
co, im m ediato intervento, non devono essere procra
stinate. D ’altro canto, occorre evitare soluzioni drasti- 
che nei casi in cui é possibile e doveroso procedere in 
m aniera graduale. Q uesta differenza verrä  sottolinea- 
ta  ripetutam ente.



1

LA PROPRIETÄ

Nella sezione ehe segue concentrero la m ia attenzione 
principalm ente sui settori privato e statale. Accennerö 
anche alia questione se esista o debba esistere un  ter- 
zo, quarto , ecc., settore.2

II settore privato

Per m aggior chiarezza, conviene com inciare renden- 
do esplicite le com ponenti del settore privato, che so
no le seguenti:

a) La famiglia in quanto  un itä  economica: la pro- 
duzione e i servizi realizzati ali’in terno della famiglia 
per sopperire alle sue necessitä.

b) Le im prese private formali, cioé le im prese ehe 
operano in conform ita a statuti legali. Le loro d im en
sioni variano dalle im prese costituite da una sola per
sona alie grandi aziende.

c) Le im prese private inform álj, vale a dire le atti- 
vitä produttive o di servizi e tu tti gli scambi tra  privati 
ehe hanno luogo senza speciale licenza da parte di in 
dividui privati per conto di im prese private formali o 
di proprietä dello stato.

d) O gni tipo di impiego della ricchezza p rivata o 
dei risparm io privato, dalia locazione di appartam enti 
di proprietä privata ai prestiti in denaro  tra  individui.
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Q ueste quattro  categorie in u na  certa m isura si so- 
vrappongono.

Benché si affermi spesso ehe l ’U ngheria é afflitta 
da una crisi economica, non riesco a condividere in pie- 
no questa opinione. E innegabile ehe a livello m acro- 
economico si manifestino tensioni e squilibri ehe influi- 
scono su tu tti i processi economici e sulla vita di tu tti 
gli ungheresi. II settore piu vasto, quello delle aziende 
di stato, funziona in modo inefficiente. C ’e invece una 
parte sana dell’econom ia, ed é il settore privato. Seb- 
bene debba anch’esso lottare contro grandi difficolta, 
resta Tunico settore ehe non sia entrato  in crisi. Sta di 
fatto ehe! la situazione econom ica del paese é migliore 
di quanto  non appaia dalle statistiche ufficiali, proprio 
perché negli ultim i dieci o v en t’anni la produzione p ri
vata e la proprietä p rivata hanno registrato uno svi- 
luppo considerevole. II settore privato é in realtä il piu 
im portante «stabilizzatore automatico» delTeconomia. 
Secondo me, lo sviluppo del settore privato é fino a que
sto m om ento il m aggior successo dei processo di rifor- 
m a econom ica.

L a vitalitä dei settore privato é d im ostrata dal fat
to ehe esso sia riuscito a svilupparsi pienam ente in cir- 
costanze sfavorevoli e avverse. In  uno dei suoi piü ci
tati Racconti da un minuto, «Budapest», il famoso scrit- 
tore ungherese István Ö rkény descrive la capitale del- 
T U ngheria pochi giorni dopo Tesplosione di una bom 
ba atom ica. La cittä é invasa dai topi. A un tratto  uno 
scorge «un pezzo di carta  affisso suile rovine di una ca
sa. V i si legge ” La signora V arsányj si incarica di am- 
mazzare i topi utilizzando ’’lardo dei clienti” ». D urante 
gli ultim i v en t’anni qui in U ngheria abbiam o assistito 
a qualcosa di simile. Il settore privato, 1’iniziativa p ri
vata e la proprietä p rivata erano quasi caduti vittim e 
di una serie di Campagne di nazionalizzazione, collet- 
tivizzazione e confisca. Eppure é bastato Tallentamento 
di certe restrizioni perché Tattivitä privata proliferas-
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se di nuovo. E ra  sufficiente chiudere un  occhio davan- 
ti a qualche inosservanza della legge, perché tu tte  le 
attivitä considerate norm alm ente parte dell’econom ia 
secondaria prendessero subito piede.

L a prova piü evidente della vitalitä dei settore p ri
vato é la spontaneitä della sua diffusione. Le stru tture 
organizzative, il m anagem ent e il coordinam ento dei 
settore statale hanno dovuto essere progettati artificial- 
m ente attraverso disposizioni centrali em anate dal ver
tice. Il settore privato continua invece a svilupparsi da 
sé, dalia base della societä, senza istruzioni dall’alto. 
Le un itä  del settore privato non hanno bisogno di sti- 
moli, di discussioni o di direttive per operare lungo le 
direttrici del mercato, perché questo é il loro natura le m o
do di essere. AI contrario, le aziende di stato necessi- 
tano di perpetuo incoraggiam ento e anche di ordini per 
seguire il m ercato: eppure non ci riescono.

Di fatto, oggi nessuno sa esattam ente quale sia l ’e- 
stensione dei settore privato in U ngheria. A nche se le 
statistiche abbondano, un esame accurato di questa sfe- 
ra  econom ica dev’essere ancora fatto. Secondo una sti- 
m a di un paio di anni fa, la popolazione ungherese im- 
piega un terzo del tem po totale dedicato al lavoro in 
attivitä che rien trano  nel settore p rivato .3 E probabi
le che da allora tale settore abbia guadagnato ulteriore 
peso. In  ogni caso, oggi possiamo afferm are ehe il set
tore privato é diventato un  forte segmento dell’econo- 
m ia; uno dei terni chiave dello sviluppo economico dei 
paese é se la sua ulteriore crescita verrä incoraggiata 
con successo o meno.

A ttualm ente in U ngheria  gli esponenti di tu tte  le 
teorie economiche e le correnti politiche riconoscono 
la necessitä di sviluppare il settore privato, benché molte 
dichiarazioni appaiano troppo generali o addirittura ge- 
neriche. Q uesto livello di genericitä consente all’eco- 
nom ista, al politico o al partito  ehe si occupano del- 
l ’argom ento di non fare. Piü avanti esporrö sei requi-
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siti concreti che ritengo essenziali per lo sviluppo del 
settore privato. Darö la maggiore nettezza possibile alle 
mie afferm azioni per m ettere bene in luce i problem i 
invece di offuscarli, dato che una form ulazione pola- 
rizzata puö contribuire a rivelare i pun ti di dissenso 
o di consenso dei sostenitori delle varie posizioni.

O ccorre fare u n ’altra osservazione chiarificatrice. 
Q ualora questi requisiti fossero soddisfatti nella prati- 
ca, sarebbe necessario considerare con attenzione le ec- 
cezioni ad alcuni pun ti e si dovrebbe altresi ricorrere 
ad alcuni tem poranei com prom essi. I dettagli di que
ste eccezioni e di questi com prom essi esulano dall’am- 
bito dei libro. P iuttosto di ricorrere a centinaia di ri- 
serve cautelari ehe sm usserebbero la nettezza di que
ste richieste, preferisco rischiare di usare form ulazioni 
un p o ’ semplificate.

1. II settore privato deve essere completamente e veramente libe- 
ralizzato. N on é assolutamente necessario em anare cen
tinaia di nuove norm e per apportare significativi cam- 
biam enti delle restrizioni burocratiche al settore p ri
vato, per poi arrovellarsi se cedere su un punto  o tener 
duro  su un  altro. E piü conveniente affrontare la que
stione dalia direzione opposta, conferendo forza statu- 
taria inequivoca e solenne al principio ehe il settore p ri
vato deve avere nell’econom ia liberta d ’azione piena 
e senza restrizioni,4 fatta eccezione per le attivitä ehe 
coinvolgono considerazioni extraeconomiche (per esem- 
pio, il divieto di atti fraudolenti o violenti sarebbe pie- 
nam ente giustificato). N aturalm ente, c’é anche bi- 
sogno di alcune restrizioni legali fondate su considera
zioni economiche. Per esempio, il settore privato de- 
v ’essere sottoposto a tassazione; sara anche obbligato 
a osservare le norm e per la protezione am bientale. Poi- 
ché si tra tta  di restrizioni ben note, non occorre esa- 
m inarle nei dettagli. V a sottolineato, piuttosto, il p rin 
cipio basilare secondo il quale, di norm a, il settore
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privato non dovrebbe essere ostacolato da alcuna mi- 
sura pro ibitiva.5

II contenuto reale del requisito della liberalizzazio- 
ne é ben lontano dall’essere chiaro di per se stesso. Es
so presenta, infatti, num erose com ponenti. Elencherö 
le piú im portanti:

— L iberta di fondare u n ’im presa; libero ingresso 
nella sfera della produzione.

— Prezzi liberi, basati sulla libera contrattazione 
tra  venditore e acquirente.

— D iritto  illim itato di cedere in affitto beni di pro- 
prietä privata, sem pre sulla base di una libera con tra t
tazione tra  il locatore e il conduttore. T ra  1’altro, que
ste transazioni devono includere la libera cessione in 
locazione di appartam enti di proprietä privata o di be
ni im mobili a un  canone liberam ente concordato tra  
il locatore e il conduttore.

— D iritto  illim itato di assum ere personale in tu tti 
i casi nei quali il datore di lavoro appartenga al settore 
privato (famiglia o im presa privata). D atore di lavoro 
e dipendente devono essere liberi di contrattare il sala
rio.

— D iritto illim itato di accum ulare, vendere o com- 
prare  qualsiasi articolo di valore (per esempio, metalli 
preziosi).

— D iritto  illim itato di accum ulare, vendere o ac- 
quistare valuta estera m ediante transazioni nell’ambi- 
to dei settore privato e tra  cittadini ungheresi e cittadi- 
ni stranieri.

— D iritto  illim itato di esportare e im portare valu
ta  nazionale ed estera.

— L ibera attivitä com merciale con l ’estero, con di
ritto illim itato, per i privati, di im portare ed espor
ta re .6

— D iritto  illim itato di prestare denaro a condizio- 
ni liberam ente pattuite tra  il creditore e il debitore.

— L iberta di investim enti finanziari in societä p ri
vate di altri soggetti.
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— L iberta di vendere e com prare, a prezzi liberi, 
un appartam ento  privato o un bene im m obile o qual- 
sivoglia altra  attivitä.

Vale la pena di paragonare queste condizioni alia si- 
tuazione attuale dell’U ngheria. Fare un confronto pun- 
to per punto  va öltre gli scopi di questo libro, m a qual- 
che esempio casuale é sufficiente per rivelare le centi- 
naia di ostacoli legali ehe bloccano la genuina libera- 
lizzazione dei settore privato. L ’esistenza di una secon- 
da economia informale, l’«economia sommersa», il m er
cato grigio e quello nero, i redditi al nero (cioé realiz- 
zati nell’econom ia inform ale e non dichiarati a fini fi
scali), e cost via, sono radicati nelle centinaia di restri- 
zioni ehe ostacolano Γ attivitä p rivata e Futilizzazione 
della proprieta privata. II fenomeno dell’econom ia pa
rallela puo essere visto anche come una specie partico- 
lare di «movimento di disobbedienza civile» ehe leva 
la propria voce contro le insensate regolazioni legali e 
le restrizioni am m inistrative. C he lo stato non sia riu- 
scito a im porre molte delle sue restrizioni burocratiche 
al settore privato é solo un m inor male. In  altre paro
le, lo stato sem bra essersi rassegnato a u na  situazione 
nella quale queste attivitä sono considerate grigie piut- 
tosto che nere. M a e ora che tu tto  divenga inequivoca- 
bilm ente di un  bianco splendente.

A scanso di possibili fraintendim enti, é bene chia- 
rire che tu tte  le liberta di cui sopra si applicano esclu- 
sivam ente a quelle transazioni in cui un esponente dei 
settore privato en tra  in rapporto  d ’affari con un  altro 
esponente dei m edesimo settore: vale a dire, contatti 
tra  venditore e acquirente, locatore e conduttore, cre
ditore e debitore, e via dicendo. I legami che connet- 
tono lo stato o talune delle sue istituzioni al settore p ri
vato saranno esam inati piu avanti.

Consideriam o, per esempio, le transazioni nel merca
to dei cambi (cito l ’argom ento solo per dare u n ’idea chia-
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ra  del caso e non perché lo consideri al prim o posto 
tra  le prioritä). V orrei fosse chiaro anche ehe io non 
propongo 1’introduzione im m ediata delle m isure ehe 
seguono senza prendere in considerazione le altre m i
sure da adottare. La liberalizzazione dei m ercato dei 
cam bi nel settore privato pub aver successo solo se é 
parte organica della generale liberalizzazione di quel 
settore. Q uesta a sua volta presuppone ehe sia stato por
tato a termine il program m a di stabilizzazione che verrä 
trattato nel capitolo 2. M a ora torniam o al nostro esem- 
pio.

II requisito num ero 1 non obbliga la banca di stato 
a offrire a me, cittadino ungherese, 1’acquisto di un 
quan tita tive illim itato di valuta stran iera contro fiori- 
ni ungheresi. La questione di quali siano le condizioni 
alie quali la banca di stato deve cam biare fiorini u n 
gheresi contro valuta estera, e per quale am m ontare, 
dovrebbe essere risolta a parte. II «requisito liberta» di 
cui si é pariato significa ehe io dovrei essere libero di 
vendere i miei doliari per la strada, sotto il naso della 
polizia, e com prarli nelle stesse condizioni. Dovrei an 
che essere libero, con la coscienza tranquilla , di tenere 
in casa tu tta  la valuta estera ehe voglio. M i piacerebbe 
dovere avere paura  solo dei ladri, non della polizia né 
dei funzionari dell’Ufficio C am bi. Dovrei avere il di- 
ritto di offrire in vendita i miei doliari alia banca cen
trale, senza alcun obbligo di spiegare come li ho avuti. 
Q ualora il tasso di cam bio offertomi dalia banca cen
trale non mi andasse bene, dovrei avere il diritto di ven
dere i miei doliari a chiunque mi offrisse un  tasso mi- 
gliore — un diritto  ehe mi autorizzerebbe a vendere 
i miei fiorini a u na  banca privata di V ienna, o a qual- 
siasi privato cittadino della stessa cittä, contro scellini 
austriaci. Avrei anche il diritto di portare con me i miei 
fiorini ungheresi a V ienna o in qualsiasi altro paese e 
di acquistare la m aggior quan titä  possibile di valuta 
convertibile.7

35



Transazioni del genere sono com uni anche adesso, 
sebbene la legge le proibisca. La polizia viene evitata 
il piü possibile, m a u n  poliziotto cui capiti di assistere 
a u na  di queste transazioni di solito fa finta di non ve- 
dere. L ’am bigua situazione offre due scelte. La prim a 
é quella di prendere sui serio il dettato  della legge e di 
im porne il rispetto, la seconda é quella di togliere le 
restrizioni. Io propongo la seconda.

Soffermiamoci ancora un  p o ’ sui nostro esempio: 
le transazioni di valu ta estera. In  che m odo questo re
quisito di liberta influisce sulla convertibilitä dei fiori- 
no? Esso prom ette 1’evolversi di un  autentico m ercato 
dei cam bi tra  il fiorino e le altre m onete convertibili, 
e tu tto  questo su m ercati privati, dove ciascun cliente 
paga di tasca propria. Il requisito si riduce qui alia ne- 
cessitä di sgom brare il terreno a un tasso di cambio pri
vato — ehe non é né nero né grigio, m a bianco brillan
te .8 In  altre parole, il fiorino dovrebbe esser reso con
vertibile sui mercato privato. Il cam bio non dovrebbe ve
nire fissato dai burocrati, m a basato sul reale prezzo 
di m ercato del fiorino rispetto alle altre m onete con
vertibili. Il cam bio dovrebbe esprim ere il valore dello 
scellino o del dollaro per il cittadino ungherese che p a
ga di tasca propria. In  questa situazione il valore del fio
rino sarebbe piü o m eno lo stesso a Budapest e a V ien
na, tranne i norm ali costi della transazione.

N aturalm ente, la legalizzazione della circolazione 
p rivata di valuta estera non risolve i problem i di base 
connessi col tasso di cam bio. U na soluzione organica 
e del tu tto  rassicurante puö dipendere solo da una con
vertibilitä universale garantita dal sistema bancario cen
trale un ita  a un  tasso di cam bio uniform e. T ornero  su 
questo argom ento nel capitolo 2. Q ui mi lim ito a fare 
osservare ehe la liberalizzazione delle operazioni di cam- 
bio é u na  parte essenziale dei fondam entali d iritti eco- 
nomici del settore privato.

Q uesti requisiti di liberta non dovrebbero essere vi-
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sti come favori concessi dallo stato, m a come diritti ci
vili basilari, che per lunghi anni sono stati quasi com- 
pletam ente negati ai cittadini ungheresi. Benché la li
berta economica degli ungheresi sia andata aum entando 
coi processo di riform a, il cam po delle attivitä consen
tite é ancora piuttosto lim itato. Invece di queste lim i
tate liberta, c ’é bisogno di u n ’autentica liberalizzazio- 
ne .9

2. Il rispetto dei contratti privati dev ’essere garantito dalia leg
ge. Qualsiasi violazione di un contratto privato dovrebbe 
autorizzare il cittadino danneggiato ad adire la legge 
e 1’adempimento dei contratto dovrebbe essere realmen- 
te esecutivo. Cio richiederebbe un  apparato  giudizia- 
rio di dim ensioni adeguate, un  num ero sufficiente di 
avvocati, un  corpus di norm e civili m oderno e adegua- 
tam ente particolareggiato, e cosi via. Le spese di eser- 
cizio di questa in frastru ttu ra  legale dovrebbero essere 
a carico dei settore privato. Vale a dire, il settore p ri
vato dovrebbe pagare le spese degli atti delle cause ci
vili, con gli onorari liberam ente contra tta ti tra  avvo- 
cato e cliente. D ’altro canto, un  processo privato non 
dovrebbe pro trarsi troppo a lungo per non dare la sen- 
sazione ai contraenti ehe é inutile prendere un contratto 
troppo sui serio, dato ehe la parte lesa non ha speran- 
za di far valere i propri diritti.

Per quanto  riguarda la questione spesso sollevata 
dei ruolo ehe dovrebbe svolgere lo stato, un a  possibile 
risposta é che dovrebbe am m inistrare la giustizia in caso 
di conflitto tra  le parti contraenti, m a senza interferire 
nei rapporti tra  i cittadini.

La creazione di incentivi al risparm io e agli inve- 
stim enti privati costituisce il principio guida dei pros- 
simi quattro  requisiti. In  ogni caso, il m etodo da adot- 
tare non é quello della persuasione, m a la creazione 
di circostanze tali da spingere gli im prenditori privati 
a risparm iare e a investire volontariam ente.
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3. La sicurezza assoluta della proprieta privata dovrebbe essere 
rigorosamente dichiarata. N on é com pito del presente li
bro spiegare in che m odo. N on vi é dubbio che occor- 
rerebbe inserire déllé garanzie nelle leggi, nei program 
mi di partito  e nelle dichiarazioni degli uom ini di stato 
piü em inenti.

L ’abrogazione retroattiva della confisca della p ro
prieta p rivata non é, a questo riguardo, u n a  prioritä  
assoluta. Di solito non é attuabile, tranne che in po
che, specifiche eccezioni, peraltro non secondarie. U na 
di queste eccezioni potrebbero essere le terre dei con- 
tadini. Per quanto riguarda la fu tu ra propensione a in
vestire, la cosa piü im portante é dichiarare in m aniera 
veridica che non ci sara mai piú u n ’altra  confisca.

4. II sistema fiscale non dovrebbe frenare gli investimenti pri
vati. Del sistem a fiscale m i occuperö piü avanti e quin- 
di per ora mi lim iterb ad accennare a pochi punti. C o
loro ehe sono convinti ehe gli investim enti privati de- 
vono aum entare in quanto  parte degli investim enti to 
tali, devono necessariam ente convenire ehe i risparm i 
privati devono anch’essi rappresentare u na  parte sem 
pre piü larga del risparm io totale. M a i risparm i p ri
vati possono aum entare solo in relazione d iretta ali’au - 
m ento dei reddito individuale. Q uesto a sua volta si
gnifica ehe alia gente dovrebbe esser consentito di gua- 
dagnare piü che pub. La produzione privata puö esse
re aum entata , m odernizzata e pOrtata al livello delle 
grandi aziende m oderne piü efficienti solo se si verifica 
u na  considerevole accum ulazione di ricchezza privata.

La posizione assunta da molti politici ed econom i
st! rivela una peculiare am biguitä. D a un  lato, essi con- 
testano l ’eccessivo potere dello stato e Γ elevato rapporto 
tra  bilancio dello stato e prodotto interno lordo; dal- 
l ’altro si pronunciano contro i redditi eccessivamente 
elevati del settore privato. M a non é possibile avere le 
due cose insieme. Fate u n a  scelta: di quale delle due 
volete lam entarvi?
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5. Gli investimenti privati cost come lajormazione e la crescita 
del capitale privato devono essere incoraggiati per mezzo del cre
dito. A mio giudizio lo slogan dell’«uguale opportuni- 
tä» per i due settori é falso. Di fatto, le opportunitä non 
sono piú uguali fin dalia nazionalizzazione del 1949, 
e oggi i vari settori sono collocati su diverse ram pe di 
lancio. Tanto  per cominciare, nel settore statale c’e stata 
u n ’enorm e accum ulazione di capitale e Γ apparato  bu- 
rocratico, le banche di proprietä dello stato e le azien- 
de di stato sono solidali tra  di loro. Inoltre é il settore 
statale che réggé le ilia. Come possiamo aspettarci ugua
li opportunitä tra  il settore privato e questo vasto pote- 
re politico, sociale ed economico?

La legge dovrebbe an che determ inare, nell’am bi
to del piano statale annuale, quale fetta dell’offerta to
tale di credito dell’econom ia debba essere riservata al 
settore privato. Essa im plicherebbe l ’assegnazione di 
quote di credito base per ogni tipo di credito. Per esem- 
pio, la decisione dovrebbe indicare esplicitam ente la 
percentuale del totale dei credito agli investim enti con
cessa dal settore bancario statale e destinata al settore

V

privato nell’anno finanziario successivo. E essenziale 
fissare garanzie per im pedire che Tassai piú forte set
tore statale cerchi di annettersi le quote assegnate al 
settore p rivato .10 Q ualora questa proposta del gover- 
no dovesse essere presentata al parlam ento, bisogne- 
rebbe spostare decisam ente Taccento dal piano della 
grande retorica a quello dei dati concreti. Il punto  da 
decidere sara se al settore privato debba andare il 5, 
il 25 o il 50 per cento o u n ’altra  percentuale dei crediti 
destinati agli investim enti.

M entre  il requisito num ero 5 m ira a difendere il 
diritto al credito del settore privato dai tentativi del set
tore statale di accaparrarsene le quote, questo non si
gnifica che i crediti debbano essere distribuiti in modo 
arbitrario . Il lettore tenga presente che una delle fonti
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del credito ha le sue radici nel requisito num ero 1: il 
credito, cioé, viene concesso da un m em bro del setto- 
re privato a un  altro. Le condizioni di questo credito 
sono severe. Nessuno che abbia la testa suile spalle si 
frugherebbe nelle tasche per prestare denaro a un al
tro , senza essere sicuro di riuscire a recuperare il pre- 
stito. Le banche statali, com unque, dovrebbero fissa- 
re condizioni rigorose. Bisogna applicare gli strum en- 
ti classici dei sistem a creditizio (garanzie patrim oniali, 
ipoteche).

II requisito num ero 4 prescrive ehe i m em bri dei 
settore privato siano liberi di guadagnare quanto  piu 
possibile. C onsentitem i di aggiungere ehe essi dovreb
bero anche rischiare di perdere i loro investim enti nel 
caso non riuscissero a restituire i debiti. Conformemen- 
te alle m odalitä seguite dai m ercati dei credito, potreb- 
bero em ergere varie condizioni contrattuali. Chi flnan- 
zia u n ’operazione potrebbe concedere un credito mag- 
giore rispetto alia som m a di m oneta che l ’investitore 
trae dalle proprie risorse, purché il debitore garantisca 
il rim borso dei credito fino alia concorrenza dei suo in
tero patrim onio privato (responsabilitä illim itata). La 
responsabilitä lim itata, quando le garanzie non supe- 
rano l ’am m ontare dell’investim ento privato, dovreb- 
be a ttirare  una quota m inore di credito. M a, indipen- 
dentem ente dalle specifiche condizioni dei credito, in 
caso di difficolta fm anziarie sui capo dell ’im p rendim 
re privato dovrebbe pendere la m inaccia del fallimen- 
to. In  altre parole, il settore privato si troverebbe a fa
re i conti con la durezza dei vincoli di bilancio. M i- 
sure troppo protettive, o sem plicem ente i tentativi di 
fare «crescere» il settore privato come un puro  esem- 
plare sotto vetro, sortirebbero 1’effetto di renderlo fiacco 
e malaticcio come le troppo coccolate aziende di stato.

A mio parere 1’uso dei term ine «imprenditore» do
vrebbe essere strettam ente lim itato. Nessuno ehe im- 
pieghi denaro dello stato e faccia pagare caro alio stato
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per le perdite subite pub aver diritto  a questo titolo. 
Im prenditori sono coloro — e solo coloro — ehe sono 
disposti a correre il rischio di una perdita finanziaria 
personale.

6. II settore privato deve diventare oggetto di rispetto sociale. 
Esposto in forma negativa, questo requisito diventa an
cora piü esplicito: le istigazioni contro il settore priva
to, velate o esplicite ehe siano, devono cessare. Oggi, 
in genere, la gente nutre molta considerazione per i con- 
tadini ehe coltivano gli appezzam enti di terreno di fa- 
miglia o per gli artigiani ehe lavorano nella propria bot- 
tega. La cam pagna di insinuazioni non e d iretta  con
tro di loro, m a contro i proprietari di boutique, per esem- 
pio, o contro i droghieri privati. E arrivato il m om en
to di smetterla di etichettare gli imprenditori benestanti, 
per semplice invidia o per dem agógia populista, come 
«pescecani» o «egoisti». Q uesto primitivo atteggiamento 
anticapitalista va contro 1’essenza dei m ercato, dove é 
altam ente auspicabile ehe chi en tra  in affari com pri a 
basso prezzo, e non e affatto riprovevole ehe il vendi
tore cerchi di realizzare il prezzo piü alto possibile. Se 
1’acquirente ha bisogno dei prodotto offerto dal nego- 
ziante, ed é disposto a pagare cio ehe gli viene richie- 
sto, allora l ’attivitä del negoziante puö essere conside
ra ta  utile alia societä.“ Q uelli che com prano caro e 
vendono a poco fanno cattivi affari — form ula che ci 
e fin troppo familiare e per la quale l ’in tera nazione 
ha giä pagato un caro prezzo. Gli uom ini d ’affari in
telligent! m eritano rispetto e non riprovazione.

O ra  che abbiam o passato in rassegna i sei requisiti dai 
quali dipende lo sviluppo del settore privato, credo sia 
opportuno aggiungere qualche com m ento.

In  questi giorni si dibatte se abbiam o bisogno di 
imprenditori identificabili, «in carne e ossa», o non piut- 
tosto di im personali societä per azioni. Q ui vorrei li-
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m itarm i a pariare dei problem i riguardan ti le societä 
per azioni a capitale esclusivamente privato (la questio
ne delle azioni di proprietä dello stato o di istituzioni 
non-profit verrä discussa in dettaglio piu avanti).

R ispondendo alia dom anda, vorrei m ettere in evi- 
denza gli aspetti socio-economici piuttosto ehe quelli 
legali. U n elem ento im portantissim o della trasform a- 
zione sociale alia quale aspiriam o é lo sviluppo di una 
nuova classe media, il cui nucleo dovrebbe essere com po
sto di im prenditori laboriosi e parsim oniosi, desidero- 
si di farsi strada nella societä. D a questa fascia di pro- 
prietari di piccole e m edie im prese dovrebbero alia fi
ne em ergere, come risultato dei processo di selezione 
naturale dei m ercato, i pionieri dei progresso econo- 
mico e i fondatori di im prese m aggiori.12 Piu tardi 
questi im prenditori potrebbero circondarsi di elem en
ti ehe non prendono parte personalm ente alia creazio- 
ne di nuove organizzazioni, ehe non .fondano nuove 
aziende, m a investono di buon grado nell’attivitä eco- 
nom ica, acquistando azioni o in altro modo.

II difetto cruciale della proprietä di stato socialista 
consiste nella sua im personalitä: la proprietä di stato 
appartiene a tu tti e a nessuno. Nel pieno della trasfor- 
m azione in corso in U ngheria é tem po che tale con- 
traddizione sia messa bene in chiaro. M i piacerebbe 
vedere la gente rischiare la p ropria  ricchezza, m a al 
tem po stesso vorrei esser certo che i loro fallimenti si 
tradurrebbero  in effettive perdite. Se un  im prenditore 
é capace di persuadere altri ad affidargli il loro dena- 
ro, lo faccia; dovrebbe esser libero di cointeressare an- 
che dei soci inattivi: se sono prudenti, sicuram ente fa- 
ranno una valutazione assai accurata della persona al
ia quale affideranno il loro denaro. Dopo un breve pe
riodo, potrem o contare sull’apparizione di alcuni uffi- 
ci o enti di interm ediazione privati ehe consentiranno 
ai soci inattivi di negoziare le proprie quote. A bbiam o 
tu tti i motivi per ritenere ehe prim a o poi questi svi-
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luppi porteranno alia nascita di autentici titoli aziona- 
ri privati, di genuine societä per azioni private, di una 
vera borsa valori privata.

Tutti questi cambiamenti si verificheranno nel corso 
dello sviluppo storico organico della proprietä privata. 
Non é opportuno, e forse neanche possibile, saltare que
sta fase di sviluppo storico, anche se si puo abbreviar- 
la con m isure adeguate. II corso degli eventi qui non 
é simmetrico. M entre e possibile liquidare il settore pri
vato con un  decreto dello stato, é impossibile ripristi- 
narlo ricorrendo alio stesso strum ento. D obbiam o fare 
i conti con un vuoto ehe si é p ro tratto  per decenni. In 
tere generazioni sono state condizionate a dim enticare 
i principi e i valori civici strettam ente associati alia cer- 
tezza della proprietä privata e al m ercato. E una circo- 
stanza ehe non possiamo ignorare. L a semplice imita- 
zione delle forme legali e com merciali piu raffinate dei 
principali paesi capitalisti non e sufficiente ad assicu- 
rarne la generale applicazione.13 U n  tentativo dei ge
nere é giä stato sperim entato da chi voleva portare di- 
rettam ente al com unism o le tribu  africane o le arretra- 
te com unita dei villaggi dell’Asia. E non e proprio il 
caso di ten tare un altro «grande balzo in avanti».

Nel dibattito  politico corrente sorge la questione se 
rU n g h e ria  debba adottare 1’econom ia di m ercato nel- 
la form a del X IX  secolo o in quella del X X . Inutile 
dire ehe női preferiam o la seconda opzione. M a c’e un 
considerevole scarto tra  i nostri desideri e il nostro at- 
tuale stadio di sviluppo da un lato, e la reale rapiditä 
dei m utam enti dall’altro. Consideriam o lo stato attuale 
dei settore privato in U ngheria. T ranne  poche eccezio- 
ni, troviam o standard  che ricordano quelli dei Balcani 
all’inizio dei secolo o quelli degli odierni paesi in via 
di sviluppo. La differenza tra  le attrezzature usate dai 
coltivatori ungheresi rispetto alia D anim arca o agli Stati 
U niti é enorm e. Q ui da női il coltivatore non ha ca-
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mion né tratto ri o silos. Possedere un telefonó é cosa 
ehe va al di la dei suoi sogni piü audaci. G uardiam o 
le affollate botteghe degli artigiani. G uardiam o come 
funziona il settore privato nei servizi o nel commercio. 
Quello ehe troviam o sono decrepiti chioschi di vendi
tori am bulanti e negozi squallidi e angusti. U na parte 
considerevole dell’attivita p rivata viene ancora svolta 
in modo semilegale, con attrezzature incomplete e, in 
molti casi, prese in prestito o usurpate al settore stata- 
le. Per molti aspetti, i livelli attuali appaiono addirit- 
tu ra  piü arretrati di quelli ehe caratterizzavano il set- 
tore privato dell’U ngheria alia fine del secolo scorso.

N on é questione che si possa risolvere con la fissa- 
zione da parte del governo della data  alia quale il set- 
tore privato dovrä abbandonare i suoi standard  sotto- 
sviluppati, balcanizzati, miserabili e raggiungere quelli 
del settore privato dell’O ccidente della fine del X X  se
colo. E certam ente vero ehe dobbiam o accelerare que
sto sviluppo, realizzando innanzitutto i requisiti che ab- 
biam o giä descritto. D obbiam o anche trasferire una 
parte della proprietä di stato al settore privato. M a re
sta il fatto che un  salto im paziente sarebbe irraziona- 
le. D obbiam o pensare ehe diverse generazioni di u n i
ta dei settore privato, tra  loro divergenti per m oderni- 
tä  di forme legali, m etodi com m erciali e dotazioni tec- 
niche, conviveranno ancora a lungo. Scoprirem o ehe 
alcune di esse appartengono al secolo scorso, m entre 
altre saranno perfettam ente adeguate al nostro tempo.

Q uesto punto  ci po rta  a u na  seconda osservazione: 
i cam biam enti graduali sono caratteristici delfo sviluppo 
dei settore privato. E impossibile istituire la proprietä 
con u na  carica di Cavalleria. II form arsi della borghe- 
sia é un  lento processo storico,14 che in U ngheria ha 
subito una dram m atica in terruzione nel 1949 e in se- 
guito é stato ritardato  di decenni. Negli anni Sessanta 
il processo ha  avuto una ripresa in certi settori, come 
s’e visto nel m aggior ruolo assunto dagli appezzam en-
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ti agricoli a conduzione fam iliare, nell’estendersi del 
cam po dell’attivitä privata legale e nella crescita del- 
l ’economia inform ale.15 Oggi ci sono tutte le condizio- 
ni perché il m ovim ento di ricostruzione della borghe- 
sia subisca u n ’accelerazione. Q uan to  piü i nostri sei 
requisiti saranno soddisfatti, tanto  piü rapido sara il 
processo. D obbiam o supporre ehe tale evoluzione non 
avrä uno svolgimento uniform e in tu tti i settori. Sara 
particolarm ente rapido nelle im prese a m inor intensi- 
tä di capitale dei settore servizi, nel com m ercio in ter
no ed estero. M a anche nell’eventualitä di u n ’accele
razione, probabilm ente ci vorranno molti anni prim a 
ehe il settore privato arrivi a fornire la quota piü im 
portante dei prodotto: é possibile ehe debba passare un 
periodo ancora piü lungo prim a ehe un  settore privato 
veram ente sviluppato, aggiornato e maturo prenda 
fo rm a.16

Dopo quanto  ho detto, non vorrei si ritenesse ehe 
intendo idealizzare il ruolo dei settore privato in gene
rale, o in particolare, nell’odierna U ngheria. Sono per- 
fettam ente consapevole ehe sia molto facile trovare im- 
prenditori privati avidi, desiderosi di arricchirsi in fret- 
ta, m agari íródandó la clientela o lo stato. Invece di 
im pegnarsi con tenacia e serieta nello sforzo di crearsi 
u n ’attivitä com m erciale per gli anni o per i decenni a 
venire, essi considerano prioritario  conseguire il mas- 
simo profitto nel piü breve tem po possibile. Q uesto ti- 
po di im prenditore trascura gli investim enti produtti- 
vi e si orienta invece verso il consumism o vistoso e dis
sipatore. Q uesti im prenditori sono solitam ente scorte- 
si con i loro clienti, e adottano un atteggiam ento dei 
tipo «prendere o lasciare» affine ai m odi altezzosi ehe 
l ’econom ia della penuria  h a  diffuso nel settore statale. 
Q ueste m aniere insolenti m aldispongono la pubblica 
opinione anche nei confronti dei settore privato. Cost 
la gente non fa distinzioni ed é ingiustam ente ostile an 
che verso gli im prenditori privati onesti, laboriosi ed
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efficienti, che ricorrono solo a metodi corretti per espan- 
dere i loro affari.

O ccorre dunque uno sforzo di rieducazione per dif- 
fondere i principi della correttezza e della parsim onia 
e un com portam ento aziendale lungim irante. Le orga- 
nizzazioni e i sindacati del settore privato dovrebbero 
assum ere un atteggiam ento molto fermo contro le vio- 
lazioni dell’etica commerciale. Occorrono norm e legali; 
tra  l’altro, la proibizione di accordi di cartello diretti 
a elim inare la concorrenza, il divieto di collusione, di 
monopolio e di concorrenza sleale. Sono com unque del- 
Γ opinione che tu tto  questo rivesta un  ruolo seconda- 
rio. II cam biam ento cruciale puo verificarsi solo con 
l ’attuazione dei sei requisiti. Progetti e investim enti a 
lunga scadenza nel settore privato hanno come condi- 
zione ehe vi sia la certezza della proprietä privata. La 
fine dell’econom ia della penuria , l ’afferm azione della 
concorrenza, l ’em ergere di im prese rivali e lo spaurac- 
chio del fallim ento com merciale: sono questi i veri in 
centivi che possono costringere l ’im prenditore privato 
a essere piü attento  al cliente.

L ’u ltim a considerazione riguarda 1’en tra ta  di ca
pitali esteri. Secondo me la chiave degli investim enti 
stranieri dovrebbe essere cercata nello sviluppo dei set
tore privato. T an to  per com inciare, non faréi affida- 
m ento su capitali esteri ehe effettuano im portan ti in 
vestimenti nell’economia ungherese solo sulla base delle 
eccezionali condizioni offerte. A ttualm ente num erosi 
decreti di stato assicurano ai capitali stranieri condi
zioni eccezionalmente favorevoli rispetto a imprese p ri
vate nazionali. M a Pinvestitore straniero dovrebbe sa- 
pere, se é accorto, ehe queste preferenze possono esse
re revocate con m olta facilitä. Nel migliore dei casi, egli 
arrischierebbe un  investim ento garantito  dal proprio 
govemo, investimento ehe, di conseguenza, sarebbe de
stinato a diventare una funzione della politica dei go- 
verno dei paese d ’origine.
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Q uesto puo condurci da qualche parte , m a sicura- 
m ente non lontano, cosa ehe del resto appare giä evi
dente. Inoltre questa situazione pdtrebbe a ttirare  an- 
che degli avventurieri in cerca di grossi guadagni im 
m ediati, pronti a tagliare la corda alia prim a occasio
ne. Invece, un  investitore straniero serio e ragionevo- 
le vorrä vederci chiaro nello status deH’im presa priva
ta  ungherese. Se tu tti i cittadini ungheresi fossero libe
ri di fare ciö ehe vogliono della p ropria forza lavoro, 
del loro denaro  e della loro ricchezza, e se fosse loro 
consentito esercitare senza alcuna lim itazione il com 
mercio con 1’estero, allora 1’investitore straniero non 
avrebbe nessuna seria ragione di preoccupazione. C on
sidero piuttosto puerile ehe gli uom ini di stato unghe
resi vadano all’estero con parole persuasive per a ttira 
re il capitale straniero in patria. Esso arriverä sponta- 
neam ente quando si sentirä sicuro e non avrä piü da 
tem ere u na  m iriade di restrizioni burocratiche .17

II settore statale

Includo qui, in via provvisoria, tu tte  le diverse forme 
di proprietä pubblica (una distinzione piü sottile verrä 
fatta piü avanti). II criterio distintivo saliente é negati
vo: le entitä appartenenti al settore statale non sono di 
proprietä privata. O ppure, nei term ini della teória eco
nom ica dei d iritti di proprietä: il reddito residuo che 
risulta dalia differenza tra entrate e spese non passa nelle 
tasche di persone fisiche, e le perdite non vengono co- 
perte dagli stessi soggetti.

In  U ngheria, come in molti altri paesi socialisti, il 
principio del «socialismo di mercato» e divenuto u n ’i- 
dea guida dei processo di riform a. Si tra tta  di una dot- 
trina  piuttosto com plessa18 e quindi mi soffermerö so
lo sull’essenza dei problem a. Secondo tale principio,
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le aziende statali dovrebbero restare di proprieta dello 
stato; m a, creando le giuste condizioni, queste azien
de dovrebbero essere messe in grado di operare come 
se fossero parte di un  m ercato. Piü avanti userö — e 
criticherö — l ’espresisone «socialismo di mercato» so
lo in questo senso lim itato: socialismo di mercato = pro
prieta di stato + coordinamento di mercato.

E qui sento la necessitä di pariare chiaro, senza com- 
plim enti: l ’idea base del socialismo di m ercato ha fatto 
fiasco. Iugoslavia, U ngheria, C ina, U nione Sovietica 
e Polonia testim oniano di tale fiasco. E arrivato  il m o
m ento di guardare in faccia la questione e di rinuncia- 
re al principio dei socialismo di mercato, anche se molte 
persone continueranno a svolgere azioni di retroguar- 
dia in nom e di questo credo. Io non posso seguirle. E 
necessario prendere nota di alcuni fatti.

II meccanism o dei m ercato é il coordinatore n a tu 
rale delle attivitä dei settore privato. Cio si lega all’au- 
tonom ia dei decisori nell’am bito del m eccanism o del 
m ercato e alia centralitä della nozione di libera con- 
trattazione sia per il funzionam ento dei m eccanism o 
di m ercato sia per la salvaguardia della proprieta p ri
vata. E vano attendersi ehe u na  qualsiasi un ita  statale 
si com porti come se appartenesse ai privati e operi co
me se fosse un  agente orientato dal m ercato. E ora di 
abbandonare questa assurda speranza una volta per tut- 
te. N on é possibile. N on c ’e nessuna ragione di m era- 
vigliarsi dei fatto ehe la proprieta di stato ricrei conti- 
nuam ente una burocrazia, visto che 1’azienda di p ro 
prieta dello stato non é altro ehe u na  parte  organica 
della gerarchia burocratica.

D uran te  la fase iniziale, ingenua, dei processo di 
riform a, abbiam o tu tti accarezzato la speranza ehe la 
semplice cessazione della pianificazione centrale sarebbe 
stata sufficiente a creare un coordinam ento di m ercato 
delle aziende di stato. Q uesta speranza non si é avve- 
rata . Invece, come hanno rivelato m olte analisi post
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1968, la regolazione burocratica diretta del settore sta- 
tale é stata sostituita da una regolazione burocratica 
indiretta. Le autorita di stato hanno escogitato cento m o
di per m ettere le m ani nella vita déllé aziende.19 Se 
u na  cam pagna riusciva a elim inare u na  form a di in- 
terferenza, subito dopo ne spuntava fuori u n ’altra. 
Q uesto genere di coordinam ento burocratico é un ef- 
fetto spontaneo e un  m odo d ’essere naturale della pro- 
prietä di stato, cosi come il coordinam ento dei m erca
to lo é della proprietä privata. V en t’anni di esperienza 
ungherese, insieme con l’esperienza di tutti gli altri pae- 
si socialisti intenzionati a seguire la strada delle rifor- 
me, dim ostrano ehe questo non é piü un terna di di
scussione, m a sem plicem ente un  fatto che dev’essere 
accettato.

Piü avanti, una  trattazione a parte sarä dedicata 
al terna di come la quota dei settore statale possa e debba 
essere ridotta. E sperabile ehe alia fine di questo pro
cesso le aziende dei settore statale occupino un posto 
secondario nella produzione totale dei paese. Si puo an- 
che supporre ehe, una volta ehe le aziende statali sia- 
no diventate piccole isole nel m are dell’econom ia p ri
vata, saranno anch’esse costrette a operare quasi co
me se fossero im prese private. C om unque, per il m o
m ento il problem a é ben lontano dalia realtä. Oggi, e 
per molto tem po ancora, dovrem o fare i conti con la 
situazione opposta: le isolette del settore privato sono 
circondate da un  oceano di aziende di stato. L ’esposi- 
zione che faro piu avanti si incentrerä principalm ente 
su questo fatto. La m ia linea di pensiero e naturalm ente 
contestabile, m a non la si puo contraddire con argo- 
m enti del tipo «la R enault francese é anch ’essa u n ’a- 
zienda di proprietä dello stato, eppure opera in fun- 
zione del profitto e del mercato».

C onsidero il settore delle im prese di proprietä del
lo stato, nelle condizioni attuali dell’U ngheria e da un 
punto  di vista sociologico, come parte della buro-
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crazia statale. Le aziende di proprietä dello stato ap- 
partengono alia sfera pubblica piü ehe a quella degli 
«affari». E andrebbero  tra tta te  di conseguenza. II set- 
tore statale non deve essere «liberalizzato» incondizio- 
natam ente; dobbiam o invece sorvegliarlo con m olta at- 
tenzione. Infatti tu tte le organizzazioni della sfera pub
blica tendono a spendere i soldi dei cittadini in m anie- 
ra  incontrollata. D i conseguenza, questa radicata in- 
clinazione va bloccata.

II problem a é stato giä tra tta to  in molti studi teori- 
ci ed em pirici.20 A titolo di esempio, prendiam o un 
ufficio la cui direzione attribuisca grande valore all’a- 
dem pim ento dei suoi com piti. La direzione di questo 
ufficio é determ inata  a massim izzare il proprio bud 
get. Per contro, l ’organism o legislativo cui é dem an
dato il controllo deli’ufficio, al m om ento di stabilire il 
budget dell’ufficio stesso, sarä tenuto a resistere alle sue 
pretese.

C onsideriam o ora i rapporti tra  una dem ocrazia 
Parlam entäre e uno qualsiasi dei ram i dell’am m inistra- 
zione statale, per esempio l’esercito. I m em bri del C on
gresso am ericano devono fare bene i conti con la p ro
pensione del Pentagono a spendere. Il bilancio pubblico 
é stato creato per porre lim iti a queste richieste, ed é 
com pito delle norm e di bilancio farli rispettare. E vero 
pero che il Congresso é soggetto a pressioni politiche, 
e anche i m ilitari prem ono per aum entare le loro pre- 
visioni di spesa. La prassi alia quale fanno regolarmente 
ricorso é fin troppo simile a quella in uso in u n ’econo- 
m ia socialista quando si tra tta  di investim enti statali: 
stime prelim inari indicano il costo di una nuova instal- 
lazione m ilitare o di una nuova arm a a un  m iliardo di 
doliari, m a, una volta che la produzione é avviata, si 
scopre che le spese effettive saranno il doppio o il tr i
plo della stim a originaria. E orm ai é troppo tardi per 
cancellare Γ intero progetto. Questo é un altro buon mo- 
tivo per m antenere il controllo da parte dei Congres-
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so. V i sono comitati specializzati nel controllo delle spe- 
se m ilitari. L ’opposizione, a sua volta, tiene d ’occhio 
queste spese. Se si verificano abusi, vi sono buone pro- 
babilitä che vengano scoperti.

II rapporto  tra  le forze arm ate e il parlam ento é so
lo un esempio del rapporto  piu generale tra  l’esecutivo 
(cioé la burocrazia) e il parlam ento liberam ente eletto. 
II prim o é necessariam ente espansivo e pertanto  il se- 
condo ha tra  i suoi obblighi prim ari quello di control- 
lare questa espansione. I soldi ehe la burocrazia spen
de provengono dai cittadini e non dalia sua borsa. E 
com pito del parlam ento controllare come viene speso 
il denaro dei cittadini.

Solo un anno fa sarebbe stato illusorio sollevare que
sta questione. Oggi, anche se scrivo queste cose, le con- 
dizioni politiche e organizzative per il controllo legi
slative del settore statale devono ancora essere realiz- 
zate. U n  cam biam ento del genere richiede un  parla
m ento liberam ente eletto, con deputati che dedichino 
le loro energie esclusivam ente ai com piti in seno alia 
cam era, un apparato di segreteria per ogni m em bro del 
parlam ento e via dicendo. Oggi, com unque, esiste una 
possibilitä ehe queste condizioni si realizzino. Percio é 
arrivato il m om ento di fare molto seriamente la seguen- 
te proposta: «Non diamo poteri illimitati ai m anager del
le aziende di stato!».

Proprio perché sono un fautore della liberalizzazione 
dell’econom ia, voglio essere liberale col cittadino e col 
privato im prenditore che vorranno rischiare il proprio 
denaro. Per contro, vorrei ehe ci fosse uno stretto con
trollo sul modo in cui vengono spesi i soldi dei contri
buenti. D a questo punto  di vista, classifico il m anager 
di u n ’azienda pubblica tra  i funzionari dello stato. Se 
il m anager fa un buon lavoro, non gli neghero un lau
to stipendio. Se fa fiasco, bisognerä licenziarlo. M a non 
facciamoci illusioni: il m anager di u n ’azienda statale 
non é un  im prenditore. Possiamo star certi che, come
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i responsabili delle altre istituzioni dello stato, cerche- 
rä  di allargare i suoi lim iti di spesa il piu possibile.

II m anager di u n ’im presa di stato vuole anche in
vestire di piü, ottenere una quan titä  ancora m aggiore 
di valuta pregiata, im portare piü m acchinari e attrez- 
zature dai m ercati a valuta pregiata, viaggiare di piü 
e consentire ai colleghi di fare altrettanto; e, natural- 
m ente, vuole pagare salari piu alti, perché ciö puo ac
crescere la sua popolaritä tra  i d ipendenti e allentare 
le tensioni intorno a lui. F inora é stato libero di com- 
portarsi cosi, perché non b a avuto a ehe fare con un 
proprietario  privato determ inato  a difendere i propri 
soldi da  tali eccessi di spesa. Se il m anager spendeva 
öltre m isura, poteva realisticam ente sperare di o ttene
re i mezzi necessari: il bilancio statale o il sistem a ban- 
cario lo avrebbero certam ente soccorso. Finché il set- 
tore statale resterä il settore dom inante dell’econom ia 
nazionale, le im prese avranno un  interessé spontaneo 
e intrinseco a evitare rigidi vincoli di bilancio. Ed é tem 
po di abbandonare la speranza ehe tali restrizioni di 
bilancio possano essere loro imposte.

N on intendo né semplificare né estrem izzare. N on 
sostengo che 1’azienda di stato non é che una tra  le tante 
specie di uffici pubblici, in tu tto  simile, per esempio, 
al dipartim ento di polizia stradale o all’ufficio delle im 
poste. Né intendo dire ehe il m odo di agire del m ana
ger di u n ’im presa statale somigli sotto tu tti gli aspetti 
a quello di un  sindaco o dei com andante dei vigili u r 
bani. L ’impresa di stato vende i propri prodotti in cam 
bio di m oneta, opera sulla base del calcolo dei costi e 
dei ricavi e m antiene rapporti con i fornitori e gli ac
quirenti. In  tal senso, alcune caratteristiche dell’uom o 
d ’affari si riscontrano anche nei dirigenti di aziende di 
stato; inoltre, nei due decenni trascorsi dopo la rifor- 
m a dei 1968, queste caratteristiche si sono indubbia- 
m ente rafforzate. Sarebbe un vero peccato se questi a t
tribu ti venissero indeboliti. M a, al tem po stesso, tu tti
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i dirigenti responsabili, dal prim o all’ultim o m anager, 
devono rendersi conto ehe ciascuno di loro é un fun- 
zionario dello stato, al quale viene affidato il com pito 
di disporre di fondi dello stato. Di questo devono esse- 
re ritenuti pienam ente responsabili, ed é del tu tto  giu- 
stificato ehe i rappresentanti dei cittadini controllino 
il loro operato.

D a quanto  sopra derivano m olti suggerim enti pra- 
tici. Non é com pito dei libro elaborare i dettagli tecni- 
ci e am m inistrativi di questi suggerim enti; mi lim itero 
a delinearne i principi basilari.

1. Il direttore di u n ’im presa di stato dovrebbe essere 
com pletam ente indipendente nelle seguenti decisioni: 
la composizione e la quantitä della produzione, la com- 
binazione degli input* e la scelta della tecnologia, gli 
accordi con i fornitori di input e con gli acquirenti dei 
prodotti, nonché le assunzioni e i licenziam enti di ma- 
nodopera.

N om inalm ente queste decisioni rien trano  gia ora 
nella sfera autonom a dell’au torita  dell’azienda, m a in 
pratica gli organi superiori si introm ettono in mille m o
di. D a parte m ia, sono favorevole a una piu com pleta 
e coerente realizzazione di questa indipendenza, ossia 
a u n ’indipendenza analoga a quella goduta dai singoli 
stabilim enti ali’interno delle grandi aziende private nei 
sistemi capitalisti avanzati. Il m anager della sottouni- 
tä  é libero di prendere molte decisioni indipendenti, 
m entre il quartier generale della grande azienda deci
de gli obiettivi fm anziari fondam entali.21

2. Nel complesso, la determ inazione dei prezzi di ven
dita dovrebbe spettare alia sfera decisionale autonom a 
dei direttori dell’azienda di stato. L ’im presa di stato

* In g re d ie n ti  d e lla  p ro d u z io n e  d e i b e n i ,  o ss ia  la v o ro , m a te r ie  p r i 
m e , p ro d o t ti  in d u s tr ia l i .  [N.d. T. ]
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(cioé il venditore) deve determ inare, senza interventi 
ufficiali, il prezzo dei prodotti e dei servizi, che nell’e- 
conom ia di mercato viene generalm ente fissato dal pro- 
duttore. Questo potere si com pleta con 1’autonom a au- 
toritä dell’impresa di stato, in quanto venditore, di con- 
tra tta re  liberam ente con il com pratore (im presa stata- 
le o acquirente privato) i prezzi ehe nei norm ali rap- 
porti di m ercato verrebbero liberam ente contrattati tra  
venditori e com pratori.

In determ inati casi le autoritä dovrebbero continua
re a fissare i prezzi; m a questi casi dovrebbero restare 
le uniche eccezioni alia norm a generale della libera de- 
term inazione dei prezzi. Le eccezioni verranno enun 
ciate nel capitolo 2.

Passiam o ora alie sfere di decisione nelle quali, se- 
condo il mio punto  di vista, é necessario ridurre 1’indi- 
pendenza dell’im presa statale.

3. Importantissimo: il sistema bancario statale deve con- 
trollare rigidamente 1’erogazione di crediti al settore sta
tale. D ev’essere im posto uno stretto controllo m oneta
rio. Sotto questo riguardo non dobbiam o cedere a nes- 
sun tipo di pressione.

4. D obbiam o pretendere u n ’analoga rigo rosa discipli
na  fiscale nei rapporti tra  la tesoreria statale e le azien- 
de di proprietä dello stato. Piu avanti, nel capitolo 2, 
discuterem o della cessazione definitiva della prassi di 
sovvenzionare le aziende di stato gravem ente passive. 
Q ui desidero solo dire ehe fino ad allora dobbiam o an- 
che fissare lim iti rigorosi alia prassi di rip ianare le per
dite delle im prese; le im poste devono essere riscosse, 
e in generale dobbiam o porre fine ai patteggiam enti 
tra  la tesoreria e le im prese di proprietä statale.

5. Le politiche salariali delle im prese di stato non van
no liberalizzate. Q uesto punto  di vista é in netto con-
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trasto  con l ’opinione diffusa secondo la quale l ’azien- 
da di stato dovrebbe godere anche in questo cam po di 
com pleta liberta. T ornerem o sugli argom enti ehe giu- 
stificano la m ia proposta e piu in generale sulla que
stione della disciplina salariale.

6. R esta il pericolo che 1’azienda di stato, priva di con- 
trolli, spehda valuta pregiata per im portazioni, nella 
speranza di poter com unque trovare i fiorini per com 
pensare l’acquisto di valuta. Form ulo il mio suggeri- 
m ento in due forme alternative:

a) Se l ’operazione di stabilizzazione descritta al ca- 
pitolo 2 e stata com pletata, se riusciam o a lim itare con 
ferrea coerenza l’erogazione di crediti alle imprese sta- 
tali, e se, in aggiunta, raggiungiam o la convertibilitä 
del fiorino a un  tasso di cam bio realistico, allora e solo 
allora potrem o abolire le specifiche restrizioni all’ac- 
quisto di valuta pregiata da parte delle im prese di sta
to. L ’azienda pótra disporre di lim itate quantitä  di fio
rini e la dom anda di valuta pregiata sara tenuta di con- 
seguenza sotto controllo.

b) Q ualora le condizioni riassunte al punto  a) non 
fossero realizzate, gli acquisti di valuta straniera da par
te delle im prese di stato dovranno essere lim itati con 
m isure am m inistrative dirette.

7. L ’im presa di proprietä statale deve poter essere li
bera di prendere le decisioni di investim ento ehe é in 
grado di fm anziare con i propri risparm i o crediti ban- 
cari, o m ediante fondi ottenuti sui m ercato dei capita
li. Se, perö, il bilancio statale centrale o locale contri- 
buisce anch’esso a fm anziare Γ investim ento, o se i cre
diti sono avallati da garanzie statali, allora l ’approva- 
zione del progetto spetta ali’organism o legislativo (par- 
lamento, ente locale) che controlla l ’organizzazione sta
tale ehe lo finanzia.

V

E poi necessaria un a  decisione parlam entare tu tte
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le volte che la realizzazione degli investim enti sia lega
ta  a contratti interstatali. N on dobbiam o m ettere le ge- 
nerazioni presenti e future davanti al fatto com piuto, 
come é accaduto in passato nel caso di noti progetti di 
in vestim ento, quali, per esempio, la centrale elettrica 
Bős-Nagymaros sui D anubio, o la com partecipazione 
ungherese nella costruzione del gasdotto siberiano nel- 
Γ U nione Sovietica. Q ualora un  in vestim ento prom et- 
ta  di trasform arsi, per un  verso o per l ’altro, in un pro- 
getto perdente o pericoloso, bisogna sospenderlo. N a
turalm ente, poiché decisioni del genere com portano di 
solito perdite considerevoli, é piü opportuno avviare 
gli investim enti solo dopo ehe siano state fatte le ne
cessarie valutazioni. I rappresentan ti eletti dal popolo 
devono poter arrivare a una decisione responsabile prima 
ehe si ap ra  Γ im m ensa borsa dello stato o prim a della 
firm a dei relativi contratti internazionali.

8. M enzionerö il seguente punto solo per amore di com- 
pletezza, dato che lo esporrő in dettaglio piu avanti: 
i m anager di u n ’azienda di stato non hanno il diritto 
di vendere 1’azienda. Q uesto é un diritto ehe spetta al 
proprietario, m entre il m anager é solo un dipendente sti
pendiato.

N on credo che, presi nel loro insieme, l ’autonom ia 
deseritta ai punti 1 e 2, o i lim iti all’autonóm ia esposti 
dal punto  3 al punto  8, possano garantire un efficace 
funzionam ento déllé im prese di stato. Siamo chiari: 
questa é una speranza vana. L ’azienda di stato porta den- 
tro di sé il proprio destino, specialm ente quando il set- 
tore statale predom ina nell’econom ia: non esiste bac- 
chetta m agica ehe riesca a farla funzionare a un  alto 
livello di efficienza. E vero ehe l ’inefficienza del setto- 
re statale non puö lasciare indifferente nessuno, e i sug- 
gerimenti da me proposti potrebbero contribuire a farla 
d im inuire. Essi sono perö giustificati in prim o luogo 
da altri scopi, e ne m ettero in rilievo due.
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II piü im portante é la protezione dei settore privato. Le 
risorse dei paese sono lim itate, e tanto  lo stato quanto 
il settore privato vogliono utilizzarle. M a le chance di 
questi due settori rivali nella competizione per le risorse 
non sono uguali. L ’appetito déllé aziende di stato é vir- 
tualm ente insaziabile, poiché esse sono abituate a vin- 
coli di bilancio elastici, m entre drastiche rigidita di bi- 
lancio pongono un  lim ite alia dom anda del settore p ri
vato. L ’azienda di stato ha relazioni ben sviluppate con 
le banche e le au toritä  e le sue vaste dim ensioni le assi- 
curano di per sé molti vantaggi neU’ottenim ento delle 
risorse. U na rigida restrizione del credito concessa al
le im prese di stato, la disciplina dei salari da esse ero
gati, il controllo degli investim enti statali, e altre re- 
strizioni, sono necessari per proteggere il settore p ri
vato dal rischio di restare spiazzato dalia tendenza dei 
settore statale ad accaparrarsi le risorse. Coloro ehe 
prendono sui serio il com pito di sviluppare il settore 
privato non possono perm ettere ehe la spartizione del
le risorse tra  i due settori venga determ inata dal libero 
gioco tra  le forze politiche ed economiche.

N oh sono un sostenitore dello slogan spesso ripe- 
tu to  ehe reclam a una concorrenza a condizioni parita- 
rie tra  i due settori. Sono, anzi, ferm am ente convinto 
ehe i settori dell’econom ia nazionale non debbano es- 
sere tra tta ti tu tti alio stesso m odo. Coloro ehe spendo- 
no fondi dello stato non possono pretendere gli stessi 
diritti di coloro ehe devono contare solo suile proprie 
risorse. In  quest’ultim o caso, il cittadino che spende 
il proprio denaro invoca 1’esercizio di un  diritto  um a- 
no basilare. Nel prim o caso, quando i soldi vengono 
fuori dalia borsa dello stato, la societä deve esercitare 
un controllo rigoroso. Proprio perché 1’esortazione «Giu 
le m ani dal settore privato!» é pienam ente giustificata, 
occorre anche esigere ehe il settore statale sia control- 
lato con m ano ferma.

Q uesta idea é d iam etralm ente opposta alia prassi
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corrente, che va verso la restrizione burocratica del set- 
tore privato e la liberalizzazione del settore statale. II 
mio punto  di vista si contrappone anche alle vedute di 
molti econom isti e politici, i quali si dichiarano favo- 
revoli, in tu tte le loro proposte e nei loro program m i 
politici, alia prosecuzione e persino all’espansione de- 
gli indirizzi attuali: essi vogliono garantire la liberaliz
zazione illim itata delle aziende di proprietä dello sta
to, m antenendo al tem po stesso centinaia di restrizio- 
ni nel settore privato.

II secondo traguardo — ugualm ente im portante — , 
che giustifica la richiesta di lim itare il settore statale, 
é quello della stabilizzazione macroeconomica. Com e ap- 
parirä  chiaro dal capitolo 2, é indispensabile adottare 
una rigorosa disciplina fiscale e salariale, cost come é 
indispensabile un  accurato dibattito  prim a di ogni de
cisione che riguardi investimenti la cui esecuzione com- 
porti l ’uso di risorse statali. Nella precedente analisi 
é stato richiam ato spesso il ruolo del parlam ento. Q pi 
non voglio sofferm arm i su come dovranno configurar- 
si i rapporti tra  il futuro parlam ento ungherese e la bu- 
rocrazia ehe elabora attualm ente i piani economici per 
il settore statale. Nel dar form a a questi contatti, do- 
vrem o tenere presenti le esperienze accum ulate sotto 
la s tru ttu ra  m onolitica dell’econom ia pianificata nel 
rapporto  tra  i principali organism i politici e le istitu- 
zioni econom iche di livello inferiore (processi di con- 
trattazione delle procedure, distorsione dell’informa- 
zione).

D ovrem o inoltre valutare il pro e il contro delle 
esperienze fatte dalle dem ocrazie parlam entari avan- 
zate, cioé i rapporti operativi tra  il parlam ento e la bu- 
rocrazia di stato in questi paesi. Al tem po stesso, dob- 
biam o renderei conto che nessuna dem ocrazia Parla
m entäre si é m ai trovata di fronte a un settore statale 
vasto come quello ehe il futuro parlam ento ungherese 
dovrä fronteggiare. Se non vogliamo ehe le decisioni
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del nostro futuro parlam ento si riducano alia vidima- 
zione degli atti della burocrazia, e se non vogliamo la 
paralisi del settore statale in dibattiti parlam entari senza 
fine, allora non abbiam o altra scelta se non quella di 
cercare di pilotare la cooperazione tra  parlam ento e set- 
tore statale su u na  via di mezzo negoziabile, ehe eviti 
sia l ’interventism o eccessivo sia il liberalism o illimita-

V

to. E vitale per tu tte  le forze politiche disporre di pic- 
coli organi tecnici propri ehe le m ettano in grado di eser- 
citare un  vero controllo sul settore statale, senza dover 
interferire inutilm ente nella sua attivitä quotidiana.

D obbiam o inoltre creare una serie di istituzioni sot- 
toposte al controllo parlam entare, non a quello del go- 
verno — istituzioni ehe facciano da efficace contrap- 
peso all’am m inistrazione statale. U n prim o avvio e ’e 
giä stato. E in via di form azione u na  corte dei conti 
s tru ttu ra ta  sul modello di quelle esistenti in molte de- 
mocrazie parlam entari, per controllare le spese dell’ap
parato  statale. U n ’altra nuova istituzione, incaricata 
di gestire la privatizzazione della proprietä statale, do- 
vrä probabilm ente rispondere al parlam ento; e sarebbe 
opportuno che anche la banca centrale, ossia la Banca 
N azionale d ’U ngheria, venisse sottoposta al controllo 
parlam entare. Non e’e dubbio ehe parecchi altri orga
nism i indipendenti dalia m acchina governativa si ren- 
deranno necessari.

N on vorrei ehe sul futuro parlam ento ungherese si 
appuntassero troppe aspettative. Ci sara bisogno di un 
lungo, organico processo di sviluppo e di un  lungo ap- 
prendistato prim a che i deputati e le istituzioni respon- 
sabili verso di essi possano svolgere con com petenza 
il proprio lavoro. Questo implica ehe la stam pa e la pub- 
blica opinione svolgano insieme un a  parte molto im 
portante nel controllo dei settore statale, specie d u ran 
te il periodo di apprendistato , m a anche in seguito. I 
risultati economici (profitti o perdite) delle im prese di 
proprietä dello stato non devono essere tenuti segreti;
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coloro che in definitiva pagano il conto — i cittadini 
— hanno il d iritto  di esserne costantem ente inform ati.

D a tu tto  ciö ehe é stato detto sugli inevitabili aspetti 
burocratici della proprietä statale segue logicam ente 
una profonda diffidenza per la sostanza della cosiddet- 
ta  «riforma della proprietä» che assegna la proprietä sta
tale a u n ’altra  azienda o istituzione statale sotto varie 
forme legali (per esempio, m ediante il trasferim ento di 
quote) invece di affidarla a m ani autenticam ente p ri
vate. Sono, dei pari, assai sospettoso verso il «mercato 
dei capitali di stato», ehe considero una tra  le assurdi- 
tá piü grottesche deli’intero processo di riform a unghe- 
rese. I decenni passati sono pieni di pseudoriform e; 
quella cui stiamo assistendo oggi e 1’u ltim a ondata di 
cam biam enti falsi e illusori. A bbiam o visto che e ’era 
u n ’organizzazione con il potere di spendere il denaro 
pubblico in m aniera irresponsabile. La cosiddetta so- 
luzione consiste in questo: trasferiam o i d iritti di p ro
prietä posseduti da quest’organizzazione statale a u n ’al- 
tra  organizzazione statale, la  quale a sua volta conti
n u e d  a spendere il denaro dello stato in modo irrespon
sabile.

I cam biam enti di cui diffidare sono molteplici. Nel 
gergo economico ungherese uno di essi viene defmito 
«proprietä incrociata». In questo schema u na  o piü 
aziende di proprietä statale diventano com proprieta- 
rie di u n ’altra azienda di proprietä dello stato. U n u l
teriore cam biam ento consiste nell’intreccio tra  banche 
com merciali di proprietä statale e altre aziende di sta
to. La banca acquista parte delle azioni dell’im presa 
statale; o, al contrario, l ’im presa statale diviene azio- 
nista della banca di proprietä dello stato. U n ’ulteriore 
form a viene chiam ata «proprietä istituzionale»: secon- 
do questo schema u na  com pagnia di assicurazioni di 
proprietä statale o u n ’am m inistrazione locale acquista- 
no quote azionarie di u n ’im presa statale.

Q ueste forme sono state alm eno in parte giä intro-
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dotte e in generale stanno guadagnando rapidam ente 
terreno. Diversi studi della pubblicistica riform ista un- 
gherese hanno insistito a lungo per introdurre tali eam- 
biam enti, e ve ne sono altri ehe ancora raccom andano 
una loro ulteriore diffusione.22 M a per quanto  forte 
possa essere questa corrente, sia a livello delle idee e 
dei dibattito intellettuale sia nella pratica concreta, so
no ferm am ente deciso a prendere posizione contro di 
essa. E credo di non essere il solo a non poter piü tolle- 
rare  questa sim ulazione. A bbiam o giä tentato  di fin
gere una quan titä  di cose. L ’im presa di stato finge il 
com portam ento di u n ’azienda che m assim izza il pro- 
fitto. La politica industriale burocratica, regolando l ’e- 
spansione o la contrazione dei vari settori di produzio- 
ne, sim ula il ruolo della concorrenza. L ’Ufficio Con- 
trollo Prezzi simula il mercato nella determ inazione dei 
prezzi. Le piu recenti acquisizioni di questa lista sono 
le finte societä per azioni, il m ercato dei capitali sim u
lato e la finta borsa valori. Insieme, questi sviluppi con- 
corrono a costituire la W all Street ungherese: tu tta  di 
plastica!

Gli occidentali ehe fanno un salto da női per un paio 
di settim ane, invitati dalia Banca M ondiale, poniam o, 
o dal Fondo M onetario Internazionale, possono lasciarsi 
incantare da queste simulazioni; i visitatori stranieri 
hanno la tendenza a entusiasmarsi se u n ’esperienza suo- 
na loro familiare. L ’occidentale ehe va a fare quattro  
passi per Budapest sara lieto di vedere un M cD onald’s, 
solo perché gli ricorda il noto gusto dei Big M ac. Cosi 
per lui sara un  piacere vedere anche qui le banche, le 
societä per azioni o la borsa valori ehe gli sono fam i
liari. Peccato che non si accorga ehe queste banche, so
cietä per azioni e borsa valori sono solo dei falsi. Quel- 
lo ehe sta succedendo in U ngheria é una specie di gio- 
co dei «Monopoli» nel quale i giocatori non sono ra- 
gazzini, m a uom ini, funzionari ehe non giocano con 
soldi di carta m a rischiano veri fondi dello stato.

61



T u tte  le volte che nel corso di una conversazione 
arrivo a questo punto , mi sento fare la seguente obie- 
zione: «M a perché non va a dare u n ’occhiata al mon- 
do capitalista attuale? Anche li pótra trovare una quan- 
tita di societä per azioni, il cui pacchetto di controllo 
appartiene ad altre im prese, a com pagnie di assicura- 
zione, a istituzioni senza fini di lucro (per esempio fondi 
pensionistici o universitä) o a enti locali». Perché mai 
dovrei aspettarm i che questa form a di proprietä non 
privata debba essere m eno diffusa in U ngheria  ehe nei 
sistemi capitalistici contem poranei?

E m ia ferm a convinzione ehe la storia non é come 
la bobina di un  film ehe pub essere ferm ata in qualsia- 
si m om ento, o fatta scorrere avanti e indietro a piaci- 
m ento. La proprietä socialista di stato significa la sper- 
sonalizzazione totale, al cento per cento, della proprietä. 
Noi non possiamo solo invertire questo processo nel ten- 
tativo di ridurre gradualm ente la percentuale al 95, 90, 
85 per cento e cosi via. La bobina dev’essere comple- 
tam ente riavvolta e rifatta scorrere dal principio. Esa- 
m iniam o piu da vicino gli sviluppi passati e attuali del 
mondo capitalista. Abbiamo giä accennato all’argomen- 
to nell’analisi del settore privato dell’U ngheria odier- 
na. R iprendiam one il filo con un breve profilo della 
dinam ica dello sviluppo secolare del capitalismo.

I prim i m otori dello sviluppo capitalistico in tu tti 
i paesi sono im prenditori individuali: di um ile origi
ne, em ergono perché piú abili e piü fortunati e in b re
ve tem po o attraverso generazioni successive accumu- 
lano capitale. Q uesto vale sia per la storia del capitali
smo in ciascun paese a livello nazionale sia per la sto
ria di gran parte delle m aggiori im prese capitalistiche 
n e i r am bito dei vari paesi. Gli im prenditori vanno e 
vengono; alcuni sopravvivono, altri soccombono. Al- 
cuni non riescono ad andare al di lä di una povera bot- 
tega, o di una m odesta fabbrica di medie dim ensioni; 
m a ve ne sono altri che accrescono il capitale investito
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fino a diventare im prese m astodontiche. Nel frattem - 
po procede senza interruzione an che l ’acquisizione di 
capitale piú Impersonale: appartiene a individui che in- 
vestono i propri risparm i in depositi bancari o azioni. 
Col rafforzarsi della certezza della proprietä, lo sviluppo 
di una in frastru ttu ra  legale a essa correlata e il diffon- 
dersi di norm e etiche sulla corretta  gestione déllé im 
prese é lecito attendersi la parallela diffusione di varie 
forme di investim enti non privati. N aturalm ente que
sto processo im plica anche ehe lo stato si faccia garan- 
te dell’efficacia dei contratti.

T u tto  considerato, molte di queste forme istituzio- 
nali di investim ento sono in ultim a analisi sorrette dal- 
Γ interessé dei proprietari privati di ultim a istanza. Tale 
interessé esercita il suo peso suile scelte di investim en
to di istituzioni senza fini di lucro. O ppure, sullo sfon- 
do, c ’é u n ’istituzione abbastanza potente — per esem- 
pio, una universitä o una fondazione — che ha tradi- 
zioni proprie e un  proprio organo di autentico autogo- 
verno. Q uesta istituzione agirä con ferm ezza per ga- 
rantirsi ehe i suoi investim enti rendano, tan to  piü che 
essa é finanziariam ente autonom a e non pub fare as- 
segnamento sui sostegno paternalistico dello stato. Cos! 
l ’incidenza degli investim enti non privati crescerä in 
funzione di questo processo.

M a qui occorre aggiungere due precisazioni. P ri
m o, se l ’im presa é realm ente nuova, allora e raram en- 
te un investimento non privato. D ietro i piü im portanti 
tra  i nuovi prodotti degli ultim i c inquan t’anni vi sono 
individui o gruppi imprenditoriali identificabili ehe han- 
no finanziato 1’intero progetto di tasca propria. Le so
le eccezioni significative sono costituite da innovazio- 
ni strettam ente connesse agli sviluppi militari e a grandi 
progetti infrastrutturali. Sembra naturale attendersi ehe 
sia il governo centrale a fornire i capitali necessari per 
la costruzione di un  nuovo aeroporto, cooperando nel 
processo con le au toritä  locali. M a questa e 1’eccezio-
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ne alia regola che si segue di solito quando viene intro- 
dotto qualcosa di autenticam ente nuovo. II corso no r
male degli eventi é il seguente: i pionieri ricavano un 
considerevole profitto dal nuovo prodotto nel nuovo ra
mo dell’industria o sul nuovo m ercato, m a sono anche 
i soli a pagare il conto se l ’im presa finisce in m alora. 
II capitale dell’iniziatore dell’im presa viene di solito ar- 
rotondato da investitori privati esterni, in prim o luo- 
go da gente pronta a rischiare nella speranza di profit- 
ti eccezionalm ente alti.23

La seconda specificazione é in realtä u na  dom an
da: perché l ’U ngheria  dovrebbe prendere a esempio 
il grado di spersonalizzazione della proprietä raggiun- 
to nel capitalism o contem poraneo? v

So benissim o che le societä per azioni svolgono un 
ruolo im portante nei paesi capitalistici avanzati, e ehe 
al m assim o esiste un  legame indiretto tra  i m ilioni di 
azionisti e il controllo delle societä. Secondo la ben no
ta  dicotom ia di A lbert H irschm an, il piccolo azionista 
esprim e la p ropria delusione con la «defezione» (exit), 
cioé liberandosi delle azioni ehe non lo interessano piü, 
piuttosto ehe con la «protesta» (voice), cioé influenzán - 
do direttam ente la gestione della societä. M olti proprie- 
tari privati non decidono il loro portafoglio di impie- 
ghi, e preferiscono ricorrere ai servizi di societä di in- 
term ediazione finanziaria. In  u n ’econom ia capitalisti- 
ca m oderna, m igliaia o decine di m igliaia di Compa
gnie di assicurazione e di fondi pensionistici hanno com- 
partecipazioni rilevanti in grandi societä. Il «piccolo» 
proprietario  privato é ben lontano dalle contrattazioni 
di W all Street. H a  im pegnato il suo denaro; la profit- 
tabilitä delle societä influenzerä alia fine la sua ricchezza 
e il suo benessere personale, m a questa connessione si 
stabilisce attraverso legami rem oti e indiretti, finendo 
col diventare in una certa m isura Impersonale. Com un- 
que nonostante questi fatti noti a tu tti, 1’odierna U n- 
gheria non deve im itare né gli Stati U niti né il Giap-
64

2 . Verso una economia libera



pone. Se, per esempio, il livello della proprietä istitu- 
zionale si attesta al 42 per cento in G iappone e al 37 
per cento negli Stati U niti (si tra tta , ovviamente, di nu 
m eri fittizi) dobbiam o davvero attenerci a questo mo- 
dello dal 37 al 42 per cento?

Q uesta spersonalizzazione della proprietä viene cri- 
ticata anche in O ccidente, e secondo me le critiche so
no spesso fondate. Ironicam ente, i germi del sociali- 
smo sono gia presenti nel capitalism o odierno. M olti 
sono convinti ehe nel settore delle assicurazioni, nei ser- 
vizi sanitari e nel settore bancario la proprietä sia di- 
venuta caoticamente Impersonale. Negli Stati U niti ve- 
diamo un classico esempio dell’allentarsi dei vincoli del 
bilancio, specie nella sfera delle Saving and Loans as
sociations (Istituzioni di risparm io e di credito) specia- 
lizzate nella concessione di m utui ipotecari. M olte di 
queste societä hanno giä fatto fallim ento, in molti casi 
perché hanno ingannato  la fiducia dei risparm iatori 
concedendo grandi volum i di credito a contraenti ehe 
si sono poi rivelati debitori inaffidabili.

E un quadro del tu tto  fam iliare per un econom ista 
ungherese. O ra  tocca alio stato frugarsi nelle tasche per 
salvare questi istituti. Q ualora non lo facesse, i rispar
m iatori assalterebbero gli sportelli, la cosa a sua volta 
potrebbe sfociare in un a  grave crisi flnanziaria simile 
alia recessione del 1929. A llora e proprio questo l ’e- 
sempio ehe noi dovrem m o seguire? Sicuram ente no! 
M olti econom isti am ericani ritengono ehe queste as- 
sociazioni avrebbero dovuto essere sottoposte a lim ita- 
zioni piü severe fin dal m om ento della loro costituzio- 
ne e che le condizioni di garanzia statale avrebbero do
vuto essere piu chiaram ente definite. U n  paese come 
l ’U ngheria deve badaré a non seguire un modello del 
genere, dato che qui negli ultim i decenni si é andata 
radicando una solida fiducia nel ruolo paternalistico del- 
lo stato.

O ra  torniam o brevem ente alia retribuzione dei ma-
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nager déllé im prese di proprieta statale. C onsidero un 
m anager di successo di u n ’im presa statale come un fun- 
zionario molto stim ato, il cui prestigio non é inferiore 
a quello di un  am basciatore, di un  sindaco o di un  ge
nerale. M a attenzione: non é un  uom o d ’affari. Se fa 
bene il suo lavoro, m erita uno stipendio adeguato. M a 
in ogni caso le sue en tra te non dovrebbero raggiunge- 
re cifre astronom iche. E d o  non solo perché adesso il 
paese attraversa gravi difficoltä. Anche se le cose an- 
dassero bene, un m anager del settore statale restereb- 
be sempre un funzionario a carico dei bilancio dello sta
to, e non una persona au torizzata a gestire il denaro 
di privati. E com pito dei deputati del parlam ento fis- 
sare gli stipendi del prim o m inistro e dei generali; lo 
stesso organism o dovrebbe fissare un  tetto per gli sti
pendi dei m anager delle im prese statali.

Com e ho accennato prim a, il parziale decentramen- 
to attuato  d a irU n g h eria  come parte dei processo di ri- 
form a ha sviluppato nei m anager statali alcune quali- 
ta  ehe si avvicinano a quelle di un vero im prenditore. 
E ragionevole aspettarsi ehe questi sviluppi trovino un 
riscontro anche negli incentivi fmanziari e morali. M en
tre nessuno potrebbe logicamente proporre di corrispon- 
dere a un procuratore una gratifica in proporzione al 
num ero complessivo di anni trascorsi in galera dai con- 
dannati, potrebbe essere giustificato offrire ai m ana
ger delle aziende di stato la prospettiva di gratifiche öltre 
i livelli massimi fissati per le loro retribuzioni. M a l ’en- 
titk di questi extra dovrebbe restare contenuta. Α1Γin
terno di un sistem a fiscale e di un  sistem a prezzi cosi 
arb itrari e distorti come quelli ungheresi attuali, la de- 
fmizione econom ica di «profitto» resta uno dei princi
pali nodi di controversia. D a un  punto  di vista econo- 
mico, é ingiustiflcato collegare con una qualche formula 
la gratifica da concedere al m anager dell’im presa sta
tale al cosiddetto profitto d ’im presa.

Q uando propongo ehe il futuro parlam ento unghe-
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rese fissi i lim iti m assim i delle retribuzioni dei m ana
ger delle aziende di stato, non considero necessario ap
plicare m isure analoghe ai m anager assunti dalle im- 
prese private. Se il proprietario  di u n ’im presa privata 
vuole pagare di tasca propria un  milione di fiorini Γ an
no ciascuno dei suoi im piegati, deve essere libero di 
farlo; sapra lui se ne vale la pena o no. M a nessuno 
ha il diritto  di tira r fuori dalle casse di u n ’azienda una 
quan titä  di m oneta fissata arb itrariam ente da destina
re al pagam ento dei salari, e nessuna au toritä  am mi- 
n istrativa pótra autorizzare tale esborso, qualora i sol
di provengano dal bilancio dello stato.

C onsentitem i un  esempio significativo. In U nghe- 
ria si discute se il paese debba assum ersi l ’im pegno di 
ospitare ΓΕχρο Universale dei 1995.* L ’argomento an- 
drä all’esame del páriámén to, dove i deputati voteranno 
su una m ozione del governo o su proposte alternative. 
Io propongo quanto  segue.

I funzionari statali, i m em bri di commissioni e i bu- 
rocrati m inisteriali che si assum ono la responsabilitä 
della mozione dovrebbero offrire in garanzia i loro be^ 
ni personali: i loro appartam enti in condominio, le abi- 
tazioni private, le seconde case, le auto o gli oggetti 
d ’arte. U n ’appendice della m ozione dovrebbe com- 
prendere un inventario completo di questi beni. Le per
sone interessate avrebbero naturalm ente la liberta di 
stabilire quale porzione delle loro ricchezze private de- 
siderano sottrarre al gravam e ipotecario, m a dovreb
be anche essere chiaro ehe i beni gravati da ipoteca so
no cari ai p roprietari. N aturalm ente il valore di questi 
beni coprirä solo una frazione dei costi di investimen- 
to previsti. M a le ipoteche dovrebbero nondim eno rap- 
presentare una parte considerevole di tu tte  le ricchez
ze m ateriali accum ulate da queste persone duran te  la 
loro vita lavorativa.

* Π B u re a u  delle E sposizioni In te m a z io n a li  h a  g iä  a p p ro v a to  la  p ropo- 
sta  d i tenere  Γ Ε χρ ο  1995 in  co n tem p o ran ea  a  V ie n n a  e  a  B udapest. [N .d. T. ]
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La legge sull’Expo U niversale dovrebbe com pren- 
dere la prospettiva di una generosa gratifica per gli 
estensori della mozione nel caso in cui Γ evento abbia 
una brillante riuscita. La stessa legge dovrebbe preve- 
dere la preclusione di ogni possibilitä di riscatto delle 
ipoteche ove l’esposizione si riveli un  fallimento.

A mio parere queste condizioni renderebbero per- 
fettam ente chiaro ai proponenti che cosa vuol dire cor- 
rere un  rischio che puö avere effetti sulla p ropria  bor
sa. Se, date le circostanze, dovessero scegliere di riti- 
rare l ’in tera  proposta, naturalm ente avrebbero il d i
ri tto di farlo.

N on mi si fraintenda. N on sto raccom andando ehe 
tu tti i governi seguano una procedura del genere con 
ogni proposta di legge. M a il m io suggerim ento semi- 
serio serve a illustrare u na  questione molto seria. I cit- 
tadini ungheresi si sentono frustrati perché da quaran- 
t ’anni e prassi corrente ehe i funzionari di partito o dello 
stato decidano stanziam enti di m iliardi di fiorini e pro- 
getti giganteschi con un  semplice tratto  di penna. Se 
i progetti danno buoni frutti, bene; altrim enti, tanto 
peggio. M a i funzionari non ci rim ettono un  soldo. 
Questo esempio estremo intende anche indicare che pri
m a ο poi bisognerä stabilire un  collegamento tra  la bor
sa di chi decide e la decisione econom ica cui egli da 
corso.

Il cambiamento del rapporto tra i due settori: 
il processo di privatizzazione
V

E auspicabile ehe l ’incidenza dei settore privato aum enti 
il piü rapidam ente possibile, fino a coprire la m aggior 
parte dei prodotto interno lordo. Q uesto peró si puó 
ottenere solo attraverso un  organico processo di svilup- 
po e di cam biam ento sociale. T ale processo non costi- 
tuisce un  fenomeno recente m a d u ra  da dieci o ven-
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t ’anni. II com pito di oggi é di accelerarlo attuando un 
certo num ero di m isure concrete.

N on sono un fanatico della «riprivatizzazione». In 
G ran  Bretagna, M argaret T hatcher aveva gli elem en
ti per a ttuare la politica ehe sta dietro a tale slogan, 
dato che in quel paese il settore privato era sopravvis- 
suto al periodo delle nazionalizzazioni. Inoltre in G ran 
B retagna sono disponibili capitali nazionali sufficienti 
a rilevare il settore statale, e a prezzi di m ercato equi 
(per quanto, devo aggiungere, la riprivatizzazione stia 
incontrando difficoltä anche li).

O ra, quali sono gli scopi che si puö ragionevolmente 
pensare di poter raggiungere in U ngheria, e quali so
no i punti ehe considero pregiudiziali? Esam iniam o pri
m a questi ultim i.

La proprietä statale non dev’essere sperperata di- 
stribuendola ali’uno o all’altro per pura liberalitä. Q ue
sto e un fenomeno che em erge in mille forme a ogni 
passo. Per esempio, é assolutamente ingiustificato ven
dere appartam enti di proprietä statale ai locatari a un 
prezzo ehe é solo una frazione del reale prezzo di m er
cato. Peggio ancora, il compratore versa in contanti solo 
una porzione ridicola del prezzo d ’acquisto. Il vecchio 
inquilino pud cos! ottenere un appartam ento  di cento 
m etri quadrati a Buda, nel quartiere piú caro della ca
pitale ungherese, pagando in contanti non piü dell’e- 
quivalente dei vero prezzo di m ercato di un  metro qua
dro dello stesso appartam ento . Q uesta é una vera as- 
surditá, specie se si considera il fatto ehe lo stesso loca- 
tario é stato sovvenzionato per anni dallo stato con ca
noni di affitto bassissimi.

Non conosco esattam ente la quan titä  di azioni ehe 
stanno passando ai privati nel corso dell’attuale cam- 
pagna di trasform azione delle im prese di proprietä sta
tale in societä per azioni, e non sono nem m eno al cor- 
rente delle quotazioni offerte attualm ente ai m anager 
e ai dipendenti di tali im prese. E ntro una certa misu-
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ra, un lim itato d iritto  di prelazione e qualche sconto 
sembrano giustificati. M a sarebbe completamente privo 
di senso consentire a chicchessia di diventare azionista 
sborsando una m iseria, si tra tti di un  dirigente o di un 
m em bro dei personale dell’azienda.

E stata avanzata la proposta di fare della distribu- 
zione dei beni dello stato tra  gli individui u na  questio
ne di d iritto  civile. Secondo questa proposta, ogni cit- 
tadino avrebbe il d iritto  di ricevere un a  briciola di ca
pitale, ehe sarebbe poi libero di investire o di vendere. 
É u n ’idea sbagliata. E come se lo stato-padre fosse mor- 
to all’im prow iso, lasciando noi, poveri orfanelli, a spar- 
tirci equam ente il suo patrim onio. M a lo stato é vivo 
e vegeto. Il suo apparato ha 1’obbligo di gestire con cura 
la ricchezza ehe gli é stata affidata, fino a quando non 
appaia un nuovo proprietario in grado di assicurare una 
tu tela piú sicura e piú efficiente. Il punto, ora, non é 
dar via la proprietä, m a piuttosto affidarla nelle m ani 
di un  nuovo proprietario  davvero migliore. U na con- 
dizione indispensabile é ehe si diffonda e si consolidi 
una im prenditoria privata veram ente m otivata.

Passo ad alcune proposte concrete.

1. Ai m em bri del settore privato dovrebbe essere of- 
ferta la possibilita di acquistare beni dello stato oppor- 
tunam ente frazionati. Le famiglie dovrebbero essere li
bere di acquistare beni im mobili dello stato (apparta- 
m enti, condom ini, lotti di terreno, negozi, e cos! via). 
Gli im prenditori privati dovrebbero avere il d iritto  di 
acquistare im prese di stato. E ovviam ente irrealistico 
pensare, neü’U ngheria odiem a, di poter contare su im 
prenditori privati in grado di acquistare gigantesche 
aziende statali. M a essi dovrebbero avere la possibili
ta di com prare im prese piú piccole. Q pesto potrebbe 
essere facilitato frazionando le enorm i aziende unghe- 
resi ehe aggregano artificiosamente una quantita di un i
ta m inori. Tali un ita  potrebbero quindi essere vendu-
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te a privati. II principio del «lascia o raddoppia» qui 
non dev’essere mai applicato. E invece possibile sezio- 
nare un m astodonte artificiosam ente gonfiato in dieci 
un itä  piú piccole e piü sane per poi vendere, poniam o, 
cinque o sei di queste un ita  e m antenere il resto sotto 
gestione statale.

II processo di trasferim ento della proprietä statale 
in m ani private non dovrebbe in nessun caso arrivare 
fino al brutale sm antellam ento di grandi un ita  indivi
sibili. L ’odierna econom ia ungherese presenta concen- 
trazioni eccessive, anche se paragonate al tasso di con- 
centrazione dei paesi industriali sviluppati. V i sono 
molte opportunitä di creare un ita  piu piccole, m a non 
c ’e nessuna necessitä di agire troppo in fretta. In tale 
contesto é indispensabile analizzare a fondo la struttu- 
ra  di concentrazione delle vere economie di m ercato, 
dove la concorrenza ha  portato a un a  sorta di selezio- 
ne naturale. In queste economie le grandi, le medie e 
le piccole imprese, nonché le persone impegnate in quel
le a conduzione fam iliare, coesistono e cooperano. 
L ’U ngheria ha bisogno di im pianti di tu tte le d im en
sioni.

Non sarebbe saggio utilizzare metodi uniformi senza 
tener conto dei particolare ram o dell’econom ia o delle 
dim ensioni dell’im presa in questione. Per u n ’azienda 
gigantesca occorrono procedure diverse da quelle usa- 
te per una drogheria statale o una piccola officina mec- 
canica. Lo stesso vale nella scelta tra  le forme di priva- 
tizzazione considerate ai successivi punti 2-8. E relati- 
vam ente semplice trasferire un itä  piü piccole dalia pro
prietä statale a quella di un  individuo o di un gruppo 
di individui. T an to  piü grande é Punita  in questione, 
tanto piu necessarie diventano altre forme legali (ve- 
dere i com m enti sulla societä per azioni al punto  9).

2. Indipendentem ente dalle sue dimensioni, la proprietä 
statale ehe si vuole vendere a un privato dovrebbe cam-
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biare di m ano a un  reale prezzo di m ercato. In genere 
dovrebbe essere venduta all’asta, previa regolare noti- 
fica dell’asta pubblica ai potenziali acquirenti. Dato ehe 
in molti casi non c ’e nessuna garanzia che 1’istituzione 
statale, ehe agisce corpe venditore nom inale, sia dav- 
vero interessata a fissare un prezzo di vendita realisti- 
co (cioé convenientemente elevato), potrebbe essere u ti
le coinvolgere nella determ inazione dei prezzo degli or
ganismi indipendenti. In  certi tipi di vendita fissare il 
prezzo base é facile; nel caso dei m ercato im m obiliare, 
per esempio, il livello dei prezzi dei m ercato privato 
offre un  giusto punto  di partenza. O vviam ente, quan 
do si arriva alia vendita di aziende produttive, il com 
pito diventa piu difficile. Si potrebbe com inciare chie- 
dendosi quanto  dovrebbe investire, in term ini di p ro 
prie risorse finanziarie, un im prenditore privato per dar 
vita a u n ’un itä  produttiva simile a quella ehe viene po
sta in vendita.

3. O ccorre creare una s tru ttu ra  creditizia per la ven
dita dei beni dello stato a proprietari privati. L ’esem
pio seguente, ehe delinea una possibile s tru ttu ra  per 
tali forme di credito, m ira  a illustrare questo punto, 
m a non dev’essere assolutamente inteso come una pro- 
posta rifinita nei dettagli.

U n individuo o un gruppo privato desidera acqui- 
stare un  bene dello stato valutato venti m ilioni di fiori- 
ni (d ’accordo con quanto  é stato detto al punto  2, sup- 
poniam o ehe questo sia il prezzo reale, senza alcuna 
riduzione). Il potenziale acquirente é obbligato a ver
sare al venditore un  anticipo di cinque milioni di fiori- 
ni e a pagare i restanti quindici milioni piü gli interes- 
si in rate costanti, in non piü di cinque anni. L a pro- 
prietä statale dei valore di venti milioni di fiorini d i
venta proprietä privata all’atto della transazione, m a 
resta gravata di ipoteca per 1’am m ontare dei debito.

C on 1’ipoteca non si deve transigere. Se il nuovo
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proprietario  privato om ette di pagare la ra ta  alla sca- 
denza stabilita, perderä in proporzione una parte dei 
suo investim ento iniziale (secondo le necessarie proce
dure legali) e la proprietä to rnerä ali’organism o stata- 
le che ha concesso il m utuo.

11 punto cruciale dell’esempio non sta nelle propor- 
zioni numeriche o nella forma organizzativa (non é que
sto il luogo per indicare la fonte dei prestito ipotecario 
o 1’istituzione destinata a far rispettare il contraito  di 
credito). Il mio scopo é piuttosto quello di illustrare due 
im portanti requisiti di politica economica. Prim o, il li
m ite superiore delle vendite a parti private non é de
term inato  dall’am m ontare complessivo della ricchez- 
za privata corrente. Se il settore privato dispone di cento 
unita di capitale spendibili per acquistare beni dello sta
to, avrä la possibilitä di acquistare un valore di p ro 
prietä statale pari a diverse centinaia di un ita, copren- 
do la differenza mediante il credito. Per quanto riguarda 
questo problem a, é possibile accelerare notevolm ente 
il processo di trasferimento della proprietä statale in m a
ni private. Secondo, il credito dovrebbe essece conces
so a persone in carne e ossa e non distribuito  attraver- 
so un im m ateriale m ercato azionario. Q uesta persona 
fisica dovrebbe poter ottenere un credito abbastanza 
congruo; m a ove non rispettasse i pagam enti, dovreb
be incorrere nella perd ita com pleta anche dei suo ca
pitale iniziale.

4. La pratica di affittare beni dello stato a privati é giä 
largam ente diffusa in U ngheria. Q uesta prassi e asso- 
lu tam ente necessaria. Vi sono pero due tipi di errore 
da evitare. U no si verifica quando 1’azienda di stato, 
nella sua qualitä  di locatore, e troppo avida e chiede 
un canone di affitto irrazionalm ente elevato. Q uesto 
puö solo spingere il locatario a sfruttare senza scrupoli 
la proprietä statale; ne sprem erä tu tto  il possibile e poi 
passerä ad altro. L ’altro errore si ha quando il locato-
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re sperpera la proprieta statale flssando un canone d ’af- 
fltto irrisorio. In breve, i canoni d ’affitto devono esse- 
re razionali e realistici.

II sistema della cessione in affitto puö anch’esso age- 
volare la transizione verso la cessione in proprieta. D a 
un canto, il locatario pub acquisire esperienza e la ca- 
pacitä di decidere se valga la pena di com prare il bene 
statale in questione. D all’altro, il proprietario  statale 
puö individuare un prezzo base realistico. V i sono for- 
mule ben note per convertire i canoni in valore capitale.

5. U na parte dei beni dello stato ungherese puö essere 
venduta a proprietari stranieri, m a solo in m isura com- 
patibile con l’interesse della nazione. Nessuna difficoltä 
econom ica puö giustificare la svendita della ricchezza 
nazionale.

Esaminiamo quali interessi muovono il capitale stra- 
niero: non e il suo buon cuore a farlo venire in U nghe- 
ria, m a la ricerca di un  profitto. Possono influire an- 
che altre m otivazioni. Per esempio, il capitale stranie- 
ro puö considerare 1’U ngheria  come u na  testa di pon
te e un iniziale cam po di addestram ento per la conqui- 
sta dei m ercati dell’Europa O rientale. In  ogni caso, e 
com prensibilm ente guidato dai propri interessi e non 
avrebbe senso bloccare questo processo per un pregiu- 
dizio ideologico o m orale.

O ra  la dom anda e la seguente: una volta ehe il ca
pitale straniero abbia ricavato profitti in Ungheria, qua
le beneficio ne verrä al nostro paese? N on c’e una ri- 
sposta positiva o negativa universalm ente valida, per- 
ché ogni caso é determ inato  dalle condizioni concrete 
dell’operazione. N on avrebbe senso cercare di attirare 
il capitale straniero senza porgli alcuna condizione: «Per 
favore, sia gentile, venga a com prarsi i beni dello stato 
ungherese». In  prim o luogo, 1’U ngheria puö ricavare 
un  beneficio se il prezzo d ’acquisto e ragionevole.24 
U lteriori vantaggi potranno derivare dal fatto ehe il ca-
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pitale straniero si porti dietro attrezzature avanzate e 
capacita m anageriali, com merciali e tecniche. Q u an 
do l ’im presa é gestita dai p roprietari stranieri, é spes- 
so possibile in trodurre  un  alto grado di organizzazio- 
ne e di disciplina. Esempi come questo sono spesso suf
ficienti a esercitare u n ’influenza positiva.

O ccorre anche considerare, natura lm ente, i possi
bili effetti del capitale straniero sull’occupazione, ef- 
fetti ehe possono essere benefici. A ncora un a  volta, co- 
m unque, é impossibile giustificare la transazione sulla 
base di quest’unico criterio. N on dobbiam o vendere 
i beni dello stato ungherese a proprietari stranieri a 
qualsiasi prezzo solo per preservare i livelli occupazio- 
nali. La politica dell’occupazione dispone di molti stru- 
m enti e la com binazione piü vantaggiosa di questi stru- 
m enti dev’essere decisa caso per caso.

Puo essere opportuno porre un  lim ite m assim o al
ia quota di proprietä statali ungheresi ehe gli stranieri 
possono com prare.25 M a anche se é possibile porre li
m iti agli acquisti stranieri di proprietä statali, non é 
assolutamente il caso di porre restrizioni dei genere sugli 
investim enti diretti stranieri; nei casi, cioe, in cui il ca
pitale straniero erei nuovi im pianti in U ngheria, con 
risorse in gran parte estere.

6. Spesso si sente fare l ’osservazione ehe la vendita di 
beni dello stato non é d iretta  ad accrescere le entrate 
dei bilancio. Negli ultim i due anni, 1’idea di un  bilan- 
cio in pareggio é caduta in tale discredito ehe ei si ver- 
gogna di occuparsi delle en trate. Il bilancio verrä d i
scusso in dettaglio nel capitolo 2. Q ui basti dire ehe 
dovrem m o accettare il fatto ehe la vendita di beni del
lo stato é destinata a diventare una delle fonti princi
pali di en tra te per il bilancio statale. Ne consegue logi- 
cam ente che non ci si puö disinteressare dei prezzi di 
vendita. M olti sono rilu ttan ti a sostenere con la dovu-
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ta energia la necessita di im porre forti tasse sui redditi 
piü elevati. M a gli stessi redistributori dim enticano di 
pariare dei prezzi che vengono praticati ai locatari quan
do acquistano appartam enti di proprietä statale, e con- 
tinuano a svicolare sui problem a di chi abbia diritto, 
e a che prezzo, a titoli azionari privati nell’am bito del 
cosiddetto piano di trasform azione.

Ogni transazione che implichi la vendita di beni del- 
lo stato a un giusto prezzo ad acquirenti nazionali o 
stranieri solleva i cittadini ungheresi dalia necessitä di 
versare una cifra equivalente alia tesoreria di stato, sotto 
form a di imposte o di inflazione. Sí tra tta , é verő, di 
u n ’en tra ta  non ricorrente e non perm anente, m a ca
pita nel m om ento m igliore, cioé in u n ’epoca in cui il 
paese si p repára ad affrontare le enorm i difficoltä del
la stabilizzazione.

7. A1 punto  6 sono state date brevi indicazioni sugli 
effetti fiscali della proprietä statale. O ra  ci occupere- 
mo dei suoi effetti m onetari. U na considerevole quan- 
titä  di m oneta é stata via via accum ulata dalia popola- 
zione, e in generale dal settore privato. E impossibile 
stabilire in ehe m isura si tratti di risparmio forzato, cioe 
dei cosiddetto «residuo m onetario». In ogni caso que
sto am m ontare di m oneta non spesa, gravando pesan- 
tem ente sui m ercato, esercita u na  pressione inflattiva. 
V i sono diversi m odi per drenare questo denaro non 
speso. U no di essi é la vendita delle proprietä statali.

L ’effettivo rapporto  contante-credito nelle tran- 
sazioni di vendita e im portante, dal punto  di vista sia 
fiscale sia m onetario. P er to rnare al nostro esempio 
dei venti m ilioni di fiorini, non é irrilevante ehe Γ an 
ticipo sia di due, di cinque o di otto milioni. Consi- 
derazioni m acroeconom iche fanno propendere per 
una quota di contante il piü possibile elevata. M a at- 
tenersi troppo rigidam ente al criterio di far pagare an- 
ticipi esorbitanti potrebbe porre seri ostacoli sulla via
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del processo di vendita. Percio sara inevitabile una certa 
sperim entazione sui m ercato.

8. In  U ngheria la cosiddetta legge suile societä preve- 
de che u n ’im presa statale possa convertirsi· in societä 
per azioni e ehe le sue azioni passino nelle m ani di va
ri p roprietari. A mio avviso, questa form a é di per sé 
abbastanza flessibile da consentire u na  trasform azio- 
ne positiva, m a puo anche dar luogo a m utam enti di 
facciata quando non addirittura di segno completamen- 
te opposto. Su questo argom ento e in atto un largo di- 
battito  pubblico, caratterizzato da forti critiche. Vor- 
rei chiarire la m ia posizione al riguardo.

Secondo m e la trasform azione in societä per azioni 
consegue in definitiva il suo scopo nella m isura in cui 
conduce a u na  reale privatizzazione della societä. A n
che se puö non esserci niente di m ale nel fatto ehe le 
azioni passino da una m ano dello stato all’altra, da ope- 
razioni dei genere non mi aspetterei nessun migliora- 
m ento.

Per quanto riguarda il passaggio déllé quote in mani 
private, mi sia consentito di affermare innanzitutto qual 
é la procedura che considererei scorretta.

N on ci si puö lim itare a lasciare ehe gli attuali m a
nager si approprino dell’im presa e si trasform ino da 
im piegati pagati dallo stato in proprietari, o piü preci- 
sam ente in proprietari-im prenditori ehe assom m ano i 
ruoli della proprietä e della gestione. I nuovi p roprie
tari dovrebbero avere m ano libera nella scelta del m a
nagem ent. D ovrebbero poter conferm are i vecchi m a
nager se lo preferiscono o, se credono, assum ere nuo
vi dirigenti. D ovrebbe poi essere facoltä dei nuovi pro
prietari fissare gli stipendi e gli incentivi finanziari; que
sta facoltä dovrebbe com prendere il d iritto  di offrire 
ai m anager una parte delle azioni ordinarie sotto la pari. 
M a é inam m issibile ehe siano i m anager precedenti a 
scegliersi i nuovi p roprietari o ad autoproporsi in testa 
alia lista dei nuovi proprietari.
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Com e ho giä detto, ai dipendenti dell’azienda pos- 
sono essere offerte azioni sotto la pari, m a credo ehe 
questa opzione dovrebbe estendersi solo a una parte 
lim itata delle azioni. N on sarebbe desiderabile per la 
forza lavoro deH’im presa nel suo insieme ricevere Γ in 
tero pacchetto di azioni ordinarie (non diciam o poi a 
titolo gratuito, come suggeriscono i fautori di tale solu- 
zione), in modo che la proprietä di stato diventi pro- 
prietä collettiva dei dipendenti dell’azienda. Q uesto si- 
gnificherebbe l’introduzione de facto della form a di pro
prietä autogestita, contro la quale argom enterö nella 
prossim a sezione. Q ui preferisco riferirm i innanzitut- 
to all’aspetto etico dei problem a. La ricchezza incor
porata nell’azienda al m om ento del trasferim ento di 
proprietä non é stata creata esclusivamente dai lavo- 
ratori di quell’azienda; vi hanno contribuito  tu tti i cit- 
tadini attraverso gli investim enti e i sussidi statali go- 
duti dall’im presa. N iente giustifica che un  gruppo li
m itato di cittadini entri in possesso di quella ricchezza 
come se venisse loro regalata. Inoltre, alcuni collettivi 
di lavoratori farebbero un ottim o affare, in quanto  ri- 
ceverebbero in regalo u n ’azienda fortem ente produt- 
tiva, m entre altri diventerebbero proprietari di una «ric
chezza negativa» fortem ente indebitata e in perdita. E 
estrem am ente im portante osservare ehe la considera- 
zione fondam entale non e la tito laritä legale ad acqui- 
sire la proprietä, m a la capacitä di gestirla bene. Se- 
condo me, solo la proprietä privata puö offrire Γincen
tivo sufficiente a garantire stabilm ente un  efficace im- 
piego delle risorse.

E impossibile «calibrare» in anticipo, m ediante leggi 
o altre norm e, il m odo di distribuire la proprietä delle 
azioni. Posso solo indicare quale dovrebbe essere il 
trend desiderabile. Poniam o ehe il capitale di u n ’azien
da giä di proprietä statale consista di diecimila azioni. 
Nelle condizioni attuali dell’U ngheria non sarebbe van- 
taggioso per quel capitale venire disperso tra  diecimila
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differenti azionisti. In  tal caso la proprietä Im persona
le dello stato verrebbe sostituita da u na  proprietä p ri
vata altrettanto  im personale. L a soluzione piü deside
rabile sarebbe un  azionista individuale o un  piccolo 
gruppo di azionisti in grado di acquisire u n ’apprezza- 
bile partecipazione nella societä (alm eno il 20 o il 30 
per cento delle azioni) e quindi in condizione di eserci- 
tare un peso decisivo nell’assunzione e nel controllo dei 
dirigenti dell’im presa. Q uesta aspirazione é in armo- 
nia con le ragioni giä esposte in favore della necessitä 
di avere proprietari visibili, «tangibili», i cui investi- 
m enti privati (in questo caso partecipazioni «consisten
ti») darebbero  loro un forte interessé al successo del- 
1’azienda. Q uesto gruppo dom inante di azionisti 
potrebbe essere ungherese o straniero; il requisito es- 
senziale é un reale, diretto interessé proprietario a pro- 
durre.

V

E m ia convinzione che, in generale, la conversione 
in societä per azioni o in qualsiasi altra form a legale 
di proprietä privata dovrebbe essere adottata  solo do- 
po ehe siano apparsi azionisti (individui o gruppi) co
me quelli deseritti. U na volta ehe siano apparsi dei pro
prietari «tangibili» i quali dim ostrino, acquistando una 
grande quan titä  di azioni, di essere disposti ad assu- 
mersi un  rischio apprezzabile, le azioni residue potran- 
no essere vendute ad altri acquirenti anonim i. N on ri- 
porrei nessuna fiducia nel successo della prassi inver
sa, cioé di vendere prim a le azioni all’uno e all’altro, 
frazionando cos! come capita Γ intero pacchetto azio- 
nario , nella speranza che poi em erga qualcuno in g ra
do di far sentire la propria voce nella gestione dell’a- 
zienda.

9. Il collocamento dei beni dello stato dovrebbe essere 
un  processo in teram ente pubblico con m odalitä stabi
lite dalia legge. La legge deve essere a tten ta  nel rego- 
lare e lim itare i d iritti e i doveri dei m anager preesi-
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stenti. M entre scrivo, la s tru ttu ra  legale e organizzati- 
va déllé istituzioni statali préposté alia gestione della 
privatizzazione sta giä emergendo. E poi necessario ehe 
ci sia una commissione parlam entare ehe vigili sull’ap- 
plicazione della legge ed eserciti un  controllo indipen- 
dente suile organizzazioni statali responsabili della p ri
vatizzazione.

L a stam pa svolgerä un  ruolo im portante. O ccorre 
avere u na  vera stam pa econom ica capace di inform are 
i potenzial.i acquirenti e venditori. N on basta pubbli- 
care qua e lä annunci di sedicenti aste. Le pubblica- 
zioni economiche potrebbero rendere piu trasparente 
l ’attuale giungla dei mercato. II pubblico dovrebbe ave
re m odo di conoscere a quale prezzo vengono venduti 
e com prati appartam enti, beni immobili o fabbriche di 
proprietä statale. In  generale, non dovrebbero esistere 
segreti com m erciali quando e lo stato a vendere. E se 
in casi eccezionali la segretezza fosse giustificata, alia 
commissione parlam entare dovrebbe essere ugualmente 
consentito di accedere alie inform azioni essenziali.

Ö ltre alia stam pa finanziaria specializzata, anche 
le altre categorie dei m edia e Topposizione politica 
avranno un  ruolo da  svolgere, denunciando gli even- 
tuali abusi.

In conclusione, possiamo dire ehe la vendita dei beni 
dello stato non deve essere governata dal principio del
la fretta. L ’approccio «Ne abbiam o abbastanza, libe- 
riamocene» é irresponsabile. La proprietä statale ha  un 
suo ruolo preciso nei casi in cui é in grado di svolgere 
certi com piti meglio della proprietä privata. Nessuno, 
per esempio, proporrebbe di affidare le autostrade alia 
gestione privata. M a anche nei casi in cui é difficile de
cidere quale sia piu efficiente tra  la proprietä statale 
e quella privata, é necessario condurre analisi specifi- 
che per vedere se la transazione in questione appaia 
conveniente alia luce dei requisiti prim a esposti. La pro
prietä statale dovrebbe essere venduta ai privati solo
80



se l ’operazione é vantaggiosa dal punto  di vista ma- 
croeconomico e se vi sono garanzie che, sotto il pro filo 
microeconom ico, il nuovo proprietario  faraf meglio del 
precedente. Non dimentichiamo ehe il primo scopo del
la privatizzazione é quello di sviluppare la forza incenti- 
vante fornita dalia proprieta  privata.

T u tti questi cam biam enti richiedono un lungo pro
cesso organico. Q uesto processo dovrebbe essere ener- 
gicam ente accelerato, m a senza precipitazione isterica 
e senza pretendere di esaurirlo da un giorno aH’altro.

I  rapporti tra lo stato e i settori privati

T ra  il settore statale e quello privato non puo esserci 
un  «muro di Berlino».26 T ra  di loro si stanno svilup- 
pando rapporti di vario genere, alcuni dei quali sani 
e degni d ’appoggio. M a altri sono dannosi e bisogna 
cercare di com batterli.

N

E venuto il m om ento di abrogare le disposizioni di 
legge che lim itano o in qualche caso vietano i rapporti 
com merciali tra  le aziende statali e altre organizzazio- 
ni dello stato da un lato, e il settore privato dall’altro. 
Sono convinto ehe stretti rapporti economici coi setto
re privato possono aiu tare le im prese di stato a lavora- 
re in modo piü flessibile e a colm are i gap lasciati dal- 
1’econom ia della penuria. Nella m aggior parte dei casi 
sarebbe desiderabile ehe operatori privati intervenis- 
sero nella gestione dei trasferim enti di m erci prodotte 
da u n ’azienda di stato a u n ’altra azienda di stato ehe 
le usa. D ovrebbe essere consentito ehe operatori p ri
vati im portino gli inpu t occorrenti alie im prese statali 
e ne esportino i prodotti.

Nel punto  di contatto tra  1’im presa privata e il set
tore pubblico, casi di corruzione possono verificarsi in 
qualsiasi societä. Poiché u n ’azienda statale e parte dei
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settore pubblico, é facile prevedere che nei rapporti tra  
im prese statali e im prese private si svilupperanno va
rie forme di pratiche corruttive. V i sono giä esperien- 
ze di ciö, e quanto piü il settore privato si rafforza, tanto 
piü frequenti diventano questi casi. N on esiste un  si- 
stem a a tenu ta  stagna per im pedire il dannoso e repel
lente — eppure inevitabile — strascico del processo di 
trasform azione, m a vale la pena di fare tu tti gli sforzi 
possibili per ridu rre  al m inim o il problem a. Q uesto 
com porta l ’adozione di m isure legali idonee e di codici 
etici che distinguano le forme corrette e oneste di que
sti rapporti da quelle proibite dalia legge e reprensibili 
da un  punto  di vista etico. L a lotta per im porre l ’os- 
servanza déllé disposizioni di legge e déllé norm e eti- 
che deve essere ingaggiata tanto  dalle au torita  di poli- 
zia giudiziaria quanto  dal pubblico in generale.

M a forse piú im portante ancora e che la privatiz- 
zazione proceda con successo. U na volta che il settore 
statale abbia perso il suo predom inio, la disciplina im 
posta dalia concorrenza di mercato diventerä piü stretta 
e vi saranno m inori opportunitä, per taluni elementi 
del settore privato, di ricavare particolari vantaggi dai 
loro rapporti col settore statale. Ö ltre a ciö, i m utam enti 
economici discussi nel capitolo 2 (un sistem a unificato 
di prezzi liberi, una  valuta convertibile unificata, l ’eli- 
m inazione dell’inflazione e dell’econom ia della penu
ria) contribu iranno tu tti a far dim inuire le tentazioni 
e le occasioni di corruzione.

U na menzione particolare meritano coloro che stan
no con un piede in un  settore e uno nell’altro. Pren- 
diam o il caso di un  operaio di u n ’im presa statale ehe 
nel tem po libero esegue lavori di riparazione. La sua 
«doppia vita» non ha nulla di biasimevole in sé. E com- 
prensibile ehe questo tipo di persone vogliano m ante- 
nere la sicurezza garantita  loro dal settore statale e al 
tem po stesso accrescere le loro entrate lavorando nel 
settore privato. Gli individui hanno il d iritto  sovrano
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di decidere fino a quando m an tenere questa doppia vita, 
ehe di solito com porta orari di lavoro prolungati e au- 
tosfru ttam ento .

M a le misure legali e la pressione della pubblica opi
nione devono cercare di garantire ehe nessuno abusi 
di questa duplice affiliazione. E il caso di un  lavorato- 
re ehe si senta tentato  di espropriare all’azienda stata- 
le dei mezzi di produzione o di adoperarli senza paga- 
re un noleggio. Piu serio e piü reprensibile é il caso di 
un dirigente ehe svolga un doppio ruolo, agendo al tem 
po stesso come capo di u n ’im presa o di u n ’istituzione 
statale, e come proprietario, m anager dipendente o con
sulente di un a  d itta  privata, nazionale o estera. Sono 
necessarie norm e rigorose per definire accuratam ente 
e vietare i conflitti di interessé e le duplici affiliazioni 
eticam ente incom patibili. N orm e del genere si trova- 
no nella legislazione di tutte le democrazie avanzate del- 
1’O ccidente; uno studio accurato di tali norm e sareb- 
be di grande aiuto nella preparazione di m isure analo- 
ghe per PU ngheria.

Altre forme di proprietá 

Esam inerem o tre forme:
a) Cooperative. Le cooperative potrebbero svolgere una 
funzione abbastanza utile ove venissero applicati que
sti tre principi: ogni m em bro é libero di en trare e usci- 
re; dopo il ritiro , ogni m em bro é libero di riprendersi 
non solo il suo capitale iniziale m a anche la sua quota 
di capitale accumulato; la cooperativa é retta da un vero 
autogoverno liberam ente eletto. U na cooperativa di 
questo genere é di fatto un tipo speciale di societä p ri
vata: non é quindi un  «grande settore» indipendente 
dell’econom ia, m a parte del settore privato.

Cooperative dei genere esistono giä. V edrei con fa
vore una loro diffusione, anche se dubito  ehe si molti- 
plicheranno. Starem o a vedere.
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Diverso é il discorso per le varie forme di pseudo- 
cooperative. Q ueste incarnano tu tte le caratteristiche 
negative della proprietä statale burocratica. Idealmente, 
queste pseudocooperative dovrebbero trasform arsi vo- 
lontariam ente o in autentiche cooperative o in altre un i
ta  operanti secondo le forme organizzative o legali dei 
settore privato. Q uanto meno, abbandonando ogni fin- 
zione, le pseudocooperative dovrebbero essere ricono- 
sciute apertam ente come proprietä dello stato. In  ogni 
caso l ’econom ia ungherese alia fine dovrä liberarsene.

b) Proprietä pubblica locale. Lo status di u n ’unitä  eco- 
nom ica di proprietä del governo di u na  provincia, cit- 
tä  o villaggio (cioé di un  consiglio, nell’attuale struttu-, 
ra dello stato) non puo essere valutato in modo uni- 
versalm ente valido. La dom anda é: fino a ehe punto 
un governo locale e capace di comportarsi come un vero 
proprietario? In  questo contesto bisogna porsi altre due 
domande. La prim a é se 1’assemblea locale é veram ente 
rappresentativa e se é dem ocratica. Se la risposta e ne
gativa, i tra tti burocratici ehe caratterizzarono la clas
sica proprietä statale a livello nazionale finiranno suc- 
cessivamente per riemergere. L ’altra questione riguarda 
le dimensioni dell’area e della popolazione am ministrate 
da un  particolare governo locale. U n  consiglio comu- 
nale adem pirä i suoi com piti di proprietario di una im- 
presa nell’am bito di un a  giurisdizione relativam ente 
piccola, probabilm ente meglio di quanto  non faccia il 
consiglio municipale di Budapest quale proprietario dél
lé num erose aziende ehe hanno sede nella capitale. E 
piu plausibile, infatti, ehe l’am ministrazione industriale 
della capitale eserciti il tipo di controllo burocratico pra- 
ticato da un  m inistero nazionale.

Solo il tem po ci d irä  fino a ehe punto  la proprietä 
pubblica locale perpetui le caratteristiche burocratiche 
delle precedenti forme di proprietä statale e fino a ehe 
punto  generi autentici interessi proprietari paragona- 
bili a quelli dei settore privato. Benché io non escluda
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l ’eventualitä che possano em ergere reali interessi pro- . 
prietari, le probabilitä saranno sfavorevoli per molti an
ni a venire. Inoltre, é fuori questione attendersi che que
sta form a di proprietä cresca fino a diventare un  vasto 
settore in grado di com prendere una parte im portante 
della produzione sociale.

c) Autogestione. In  questa form a di proprietä i dipen- 
denti eleggono l ’organo di governo e i m assim i d iri
genti dell’im presa e hanno voce in capitolo nella ge
stione quotid iana dell’azienda. Inoltre, i d iritti di,pro- 
prietä sono attribu iti o al collettivo dei lavoratori nel 
suo insieme o ai singoli dipendenti (per esempio, m e
diante forme di partecipazione azionaria). N on é nelle 
mie intenzioni proporre che Γautogestione diventi la 
form a dom inante di proprietä o che l ’odierno settore 
statale venga trasform ato in un settore caratterizzato 
dalia gestione dei lavoratori. La situazione é, a ogni 
m odo, am bigua: una form a di quasi-autogestione pre- 
vale giä in una porzione significativa delle aziende sta- 
tali. M olti autori si sono espressi in favore della tra- 
sformazione di questa attuale form a am bigua in una 
genuina autogestione.

I pro e i contro relativi ali’autogestione in generale 
sono num erosi. N ell’U ngheria  di oggi considero deci
sive due obiezioni. L a prim a ha a ehe fare con 1’intro- 
duzione della disciplina salariale. Q uesto, in realtä, é un 
talione di Achille dei processo di sm antellam ento dei 
modello staliniano di dirigism o economico. In un si- 
stema dirigistico, vincoli amministrativi obbligatori ven- 
gono prescritti sia al livello dei salari sia ai costi sala- 
riali totali delle im prese statali. In  verita, questa é una 
delle poche tra  le innum erevoli direttive di piano che 
vengano fatte osservare con il massimo rigore: il rispetto 
dei vincoli salariali viene prem iato, la loro violazione 
viene punita. Piu la riform a va in direzione della libe- 
ralizzazione dei salari, piü rapida scatta 1’escalation dei 
salari. Il controllo burocratico non viene esercitato, ma
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Γ interessé opposto creato dalia proprietä privata non
10 ha ancora sostituito.

Gli interessi natura li dei proprietari privati vanno 
in direzione contraria  ágii eccessivi aum enti salariali.
11 proprietario  parte dal presupposto ehe ogni fiorino 
pagato ai dipendenti esce dalle sue tasche e ehe ogni 
fiorino in piü vale la spesa solo se corrisponde anche 
al suo interessé (in term ini microeconom ici, se la pro- 
du ttiv itä  m arginale dell’operaio non é inferiore al sa
lario). Q uesto tipo di interessé autom atico non si ri- 
scontra invece nelle im prese di proprietä statale, dato 
ehe il m anager non am m inistra denaro suo (e non é 
neppure un dipendente diretto  di proprietari privati), 
m a si limita a trasferire ágii operai il denaro di uno stato 
Impersonale. Di fatto, il m anager ricerca la popolaritä 
tra  i suoi dipendenti e puo ottenerla facilmente pagan- 
do salari piü alti. Il m odo piü efficace di allentare le 
tensioni ali’interno dell’azienda é quello di annuncia- 
re aum enti di paga. Alia vigilia delle riform e liberaliz- 
zatrici, le im prese di p roprietä  statale operano in un a  
te rra  di nessuno, ehe non é né u n ’econom ia dirigisti- 
ca, dove la disciplina salariale viene im posta con mez- 
zi burocratici, né un a  genuina econom ia di m ercato, 
nella quale la proprietä  p rivata stim ola a tale discipli
na. Di conseguenza, in tu tti i paesi in via di riform a, 
si sviluppa u n ’inflazione da salari. Possiamo osserva- 
re questo fenomeno in C ina, nell’U nione Sovietica, co
me pure in U ngheria  come i dati dim ostrano inequi- 
vocabilm ente.

L ’autogestione non puö ehe indebolire ulteriormen- 
te la disciplina salariale. Esam iniam o il caso di un  d i
rigente ehe venga eletto dai suoi stessi colleghi. Perché 
dovrebbe prendere m isure contro i suoi subordinati? 
Perché dovrebbe rendersi im popolare m ettendo un fre
no ai salari? E infatti, la recente introduzione in U n 
gheria di elementi di autogestione ha contribuito a spin- 
gere il paese verso 1’ailentamento dei controllo sui salari.
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Q uesto fenom eno é ancora piü accentuato in Jugosla
via, dove l ’autogestione é stata per decenni la form a 
di proprieta fondam entale ufficialm ente consacrata, e 
dove — come ci si poteva aspettare — l ’inflazione da 
salari avanza a tassi terrificanti.

L ’altro argom ento im portante contro l ’autogestio- 
ne é di natu ra politica. M olte forze dell’opposizione han- 
no sollecitato, e il parlam ento ha di recente codificato, 
il divieto di costituire organizzazioni di partito  in fab- 
brica, sostenendo ehe la produzione non deve essere 
coinvolta in beghe politiche. M a se, nelle condizioni 
attuali, nelle aziende ungheresi dovesse affermargi una 
reale autogestione, le elezioni dei m anager e dei consi- 
gli di am m inistrazione si trasform erebbe in un  pal- 
coscenico per le lőtte di partito . I vari gruppi politici 
o coalizioni di partiti presenterebbero i propri candi
dati e farebbero la cam pagnä elettorale in loro favore. 
O gni m anager eletto da una m aggioranza dovrebbe af- 
frontare l ’opposizione di una m inoranza. In  Jugosla
via, che é ancora uno stato m onopartitico, il problem a 
non é esploso, dato ehe non vi sono vere elezioni. Il 
Partito C om unista e il sindacato a esso subordinato rie- 
scono in larga m isura a m anipolare i risultati elettora- 
li. M a se női prevediam o per l ’U ngheria  un autentico 
sistema pluripartitico, dobbiamo aspettarci ehe la libera 
elezione dei m anager ap ra  le porté della fabbrica alle 
rivalitä di partito.

Inoltre, il principio della democrazia «diretta» é stato 
sostenuto innanzitu tto  da coloro ehe lo volevano come 
sostituto di u n ’autentica democrazia politica, o piu pre- 
cisamente di una delle sue componenti essenziali: la pos- 
sibilitä di scelta tra  piu partiti. Coloro ehe ritengono 
ehe Γ autogestione sia un sostituto perm anente della de
m ocrazia parlam entare dovranno accorgersi, p rim a o 
poi, ehe essa non é altro ehe un im proprio «sostituto 
obbligato». E coloro che optarono per Γ autogestione 
in base a considerazioni puram ente tattiche e per la
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m ancanza di u n ’alternativa migliore, vista l ’assenza di 
un  autentico pluralism o, dovrebbero ora convincersi 
che non abbiam o piu bisogno di tali inefficaci sostituti.

Riepilogo: un’economia dualistica
V

E m ia opinione che per i prossim i v en t’anni dovrem o 
fare i conti con l ’econom ia dualistica em ersa in U nghe- 
ria  negli ultim i dieci o v en t’anni, e con le sue due p a r
ti costitutive: il settore statale e quello privato.

T an to  per com inciare, l ’incidenza del settore sta
tale pó tra  essere rido tta solo gradualm ente. D ovrem o 
quindi cercare in ogni m odo di rendere piü efficiente 
tale settore, m a senza nu trire  vane speranze. N on esi- 
ste una terap ia miracolosa ehe possa trasform arlo in 
una sfera di autentica im prenditorialitä. Piaccia o no, 
il settore statale m an terra  molti aspetti negativi. D o
vrem o cercare, percio, di ridu rre  il piu possibile que
ste caratteristiche negative m ediante un a  rigorosa d i
sciplina finanziaria e un  idoneo controllo Parlam entä
re, e dovremo anche tentare di evitare che il settore sta
tale dirotti a proprio favore u n ’eccessiva quantitä  di ri- 
sorse a danno del settore privato.

Le condizioni di operativitä del settore privato de- 
vono essere liberalizzate in m isura consistente, e gli 
ostacoli burocratici smantellati. O ccorrono idonei stru- 
m enti fiscali e m onetari per prom uovere un  rapido ed 
energico sviluppo del settore privato. M a al tem po stes- 
so non facciamoci troppe illusioni: si tra tte rä  di uno 
sviluppo graduale e p ro tratto  nel tem po. Il rapporto  
tra  i settori privato e statale si m odificherä continua
m ente in favore del prim o (si spera il piü in fretta pos
sibile), m a avrem o ancora di fronte un  lungo periodo 
di coesistenza tra  i due. Q uesta simbiosi, benché ple
na  di conflitti e di attriti, sara inevitabile ancora per 
un  pezzo.



2

C H IR U R G IA  PER LA STABILIZZAZIONE

Nelle pagine che seguono daro per scontata l ’esistenza 
di un  nuovo governo form ato a seguito di libere ele- 
zioni e tale da godere la fiducia del parlam ento e il so- 
stegno degli elettori. Esulano dai compiti del libro tanto 
l ’analisi déllé condizioni politiche necessarie per que
sto im portantissim o sviluppo quanto  l ’esame déllé sue 
prospettive. II rapporto  tra  indirizzi economici e poli
tica sara esam inato neH’ultim o capitolo. II problem a 
che desidero esam inare ora é il seguente: quale p ro
gram m a di stabilizzazione dovrä essere attuato dal nuo
vo governo?

II presente studio sostiene che 1’esecuzione di alcu- 
ni dei com piti richiesti non dovrebbe protrarsi troppo 
nel tempo, e ehe non é possibile adempiervi procedendo 
a piccoli passi. Q ueste m isure, al contrario, devono es
sere attuate in un coipo solo; com ’e ovvio, non in senso 
letterale. Non intendo dire ehe le necessarie disposi- 
zioni dovranno essere messe in atto tu tte , senza ecce- 
zione alcuna, nello stesso giorno. II program m a espo- 
sto piü avanti intende illustrare le mie posizioni e non 
deve essere pertanto considerato come una proposta det- 
tagliata.

Sarebbe auspicabile potpr m ettere a punto  un pac- 
chetto di m isure entro un  anno dall’insediam ento del 
nuovo governo. L ’«intervento chirurgico» deVe avere 
inizio a una data stabilita ed essere sostanzialm ente 
com pletato nel giro di un  altro anno. Alcuni elementi
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prevedibili deli’intervento devono essere portati subi
to a conoscenza dei pubblico; altri si svilupperanno solo 
nel corso dell’operazione. II pubblico deve essere te- 
nuto al corrente delle prevedibili m isure «postoperato- 
rie» sia nel periodo ehe precede sia nel corso dell’in ter
vento chirurgico.

N aturalm ente, 1’operazione e i suoi elementi chia- 
ve politici ed economici dovrebbero essere concordati 
all’atto della form azione del governo. T u tti insieme, 
questi elem enti potrebbero costituire u na  delle pietre 
angolari dei nuovo program m a economico dei gover
no. Α1Γ apparato  governativo dovrebbe essere conces
so, diciamo, un  anno per m ettere a punto i dettagli.27 
O vviam ente questo libro non puo assum ersi il com pi
to di presentare cio che richiederä il lavoro di molti 
esperti per un periodo di molti mesi. Il mio scopo é piu 
modesto: desidero form ulare pochi principi chiave nel 
modo piu chiaro possibile.

U n program m a di stabilizzazione come quello in 
questione deve abbracciare centinaia di terni partico- 
lari. Il presente studio dovrebbe essere considerato co
me il prim o, sintetico abbozzo di tale program m a. E 
anche in questa form a di abbozzo é lontano dall’essere 
esauriente e trascura com pletam ente molti argom enti 
basilari.

I principi esposti piu avanti sono tu tti aperti alia 
discussione, m a sono convinto ehe nessuno di essi pó
tra  essere trascurato. N on é affatto im probabile ehe du
rante la cam pagna elettorale i discorsi politici cerche- 
ranno di offuscarli. Non é nelle mie intenzioni dare con- 
sigli all’uno o all’altro partito  su come raccogliere il 
m aggior num ero possibile di voti. Né desidero p ren 
dere posizione sui problem a etico e politico relativo 
a quanti dei propri dilem m i u na  form azione politi
ca si presum e debba rivelare subito al proprio eletto- 
rato, e quanti sia libera di rinviare a una fu tura discus
sione. T an to  per fare un  esempio: non forniro u na  li-
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sta di argom enti da affrontare du ran te  le trattative per 
form are una coalizione, e u n ’altra lista da decidere nel 
corso dei d ibattiti ali’interno dei nuovo gabinetto. Di 
conseguenza, mi concentrerb sulla risposta alia seguente 
dom anda: quali dovranno essere i com piti dei nuovo 
governo?

E certo ehe m olti critici non saranno d ’accordo su 
questo schema. C om unque, vorrei proporre di lascia- 
re da parte per il m om ento gli argom enti secondari, 
le cui soluzioni, dei resto, verranno elaborate in un se- 
condo tem po da gruppi allargati di esperti. I veri terni 
di fondo dovranno essere messi a fuoco nel corso di d i
battiti politici ed economici.

L ’operazione presenta num erose com ponenti. Le 
discutero una per una, poi argom enterö in favore del
la loro applicazione simultanea.

Bloccare l ’inflazione

L ’esito dell’operazione dipende in prim o luogo dal fatto 
che ci si renda conto ehe l ’inflazione é un problem a gra
ve. Q uesto non é chiaro a tu tti. U n  buon num ero di 
funzionari statali e di econom isti tendono a m inimiz- 
zare il problema, tanto piü in quanto ritengono che 1’in- 
flazione sia «in buone mani». Secondo loro é stato il 
destino a decretare l’inflazione in Ungheria; essa é dun- 
que inevitabile e dobbiam o rassegnarci a tenercela.

E molto significativo ehe né i partiti di opposizione 
né il partito di governo abbiano promesso in modo chia
ro di elim inare l ’inflazione, una volta giunti al potere 
dopo le elezioni.

Ecco una frase dei m inistro delle Finanze unghere- 
se László Békési: «Purtroppo non é possibile elim inare 
l ’inflazione nei prossimi anni. D a un lato essa, insie- 
m e con 1’attuale m anifestarsi di squilibri e inefficien- 
za, é l ’ereditä della precedente politica econom ica vo-
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lontaristica. D all’altro, l ’inflazione non é ehe la febbre 
naturale che accom pagna la ristru tturazione».28 N on 
posso essere d ’accordo con questa afferm azione. L ’in 
flazione c’é perché l ’attuale m inistro defle Finanze e 
i suoi predecessori hanno agito nello spirito dei «Te- 
niam oci l’inflazione!». L ’inflazione puö essere ferma- 
ta  solo se l ’attuale m inistro déllé Finanze e i suoi suc
cessori si convertiranno alia politica del «Non ci deve 
essere piu inflazione!». L ’inflazione non é u na  calami- 
tä  naturale; é creata dai governi o dalle forze politiche 
ehe stanno dietro a loro, e solo i governi e le forze poli
tiche possono porvi fine.29

Q uesta afferm azione, un tan tino  forzata, non de
ve condurre alia conclusione estrem istica e ovviamen- 
te sbagliata ehe l ’am m inistrazione sia Vunica a origi
näre e la sola in grado di porre fine al processo inflatti- 
vo. Si tra tta  di un  gioco con m ohi giocatori. L ’infla
zione dipende da tutti coloro che svolgono un ruolo nella 
form azione dei processi finanziari o nella determ ina- 
zione dei prezzi e dei salari. In  u ltim a analisi i cittadi- 
ni, volenti o nolenti, fom entano 1’inflazione allorché, 
nel fare i loro program m i economici, devono fare i conti 
con futuri aum enti dei prezzi. Q uesta aspettativa infla- 
zionistica si diffonde im m ancabilm ente du ran te  il p ro 
cesso inflazionistico e, purtroppo, é gia em ersa in U n- 
gheria. Ö ltre un  certo punto , questa aspettativa si au- 
torealizza.30 Se i salariati si aspettano un tasso di infla
zione del 20% cercheranno di ottenere aum enti sala- 
riali non inferiori al 20% . I venditori di prodotti o di 
servizi pun teranno  a un  aum ento  m inim o dei prezzi 
del 20% . M a bisogna fare una distinzione, in un dram - 
m a a tan ti personaggi, tra  «primi áttöri» e «comprima- 
ri». In  qualunque sistema, la parte principale nel dram - 
m a deli’inflazione la recita il governo, e piú esattamente 
l ’amministrazione fmanziaria. Questo é ancora piú verő 
in u n ’economia socialista fortemente centralizzata, nella 
quale l ’influenza esercitata dal governo sui prezzi, sui
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salari, sui sistem a creditizio, sugli investim enti e sugli 
altri processi economici é incom parabilm ente piu for
te ehe non in un  sistem a capitalistico.

In  definitiva, é il governo ehe controlla la stam pa 
della carta m oneta ed em ette altre banconote, innan- 
zitutto perché vuole colm are la differenza tra  le spese 
e le entrate pubbliche. Inoltre, in un paese con un va
sto settore statale, il governo ricorre ai torchi per man- 
tenere a galla le aziende passive e per pagare salari in 
rapido aum ento. Ecco perché la responsabilitä fonda- 
m entale dell’inflazione ricade sui governo.

N on cam bia nulla ehe em inenti economisti — molti 
dei quali, tra  1’altro, noti riform isti — abbiano racco- 
m andato  al governo di procedere tranquillam ente nel- 
la sua politica inflazionistica. Q uesto consiglio ha di- 
m ostrato la sua fallacia e ciascun governo é responsa- 
bile della scelta dei propri consiglieri e degli ispiratori 
della sua politica.

Né la scusa ricorrente ehe fin flazione sia esplosa 
anche in molti altri paesi puö offrire u na  giustificazio- 
ne all’inflazione ungherese. In  fin dei conti, un im pu
tato di fronte alia corte non puö appellarsi al fatto ehe 
il reato dei quale é accusato é giä stato commesso da 
una quan titä  di persone.

Sono ferm am ente convinto ehe il tasso di inflazio- 
ne ne lfo d ie rn a  U ngheria sia alquanto  piu elevato di 
quello indicato dalle statistiche ufficiali. I calcoli uffi- 
ciali non attribuiscono il peso dovuto ai prezzi dei set
tore privato, specie a livello dei prezzi dell’econom ia 
som m ersa ufficialm ente non rilevata, dove gli aum en- 
ti sono assai piu rapidi ehe non nel settore statale. Non 
dobbiam o dim enticare ehe i prodotti e i servizi forniti 
dal settore privato costituiscono u n a  parte cospicua e 
sem pre crescente dei consum i totali. Il rapporto  sul- 
fin flazione contiene anche altre distorsioni. E un  pec
cato ehe finora nessuno abbia costituito e fm anziato un 
gruppo di ricerca coi com pito di calcolare Tinflazione
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indipendentemente da ll’Ufficio C entrale di Statistica, che 
é un  organism o governativo. U n  tale gruppo farebbe 
riferim ento im parzialm ente a solidi criteri economici 
e statistici, e al tem po stesso presterebbe attenzione al- 
Γ opinione espressa da milioni di «uomini della strada»: 
l ’inflazione corre piü in fretta di quanto  non am m etta- 
no i rapporti ufficiali.

M a lasciamo da parte i problem i di calcolo e pre- 
sum iam o invece ehe il tasso corrente annuale di infla- 
zione sia realm ente del 15-20% circa. E giä, a mio p a
rere, un  problem a grave alm eno per due ragioni.

1. L ’inflazione si abbatte crudelm ente sulla popolazio- 
ne. Provoca una perpetua inquietudine. La gente si ve- 
de sfuggire tra  le m ani i risparm i faticosam ente rac- 
colti.

In  questo periodo abbiam o sentito frequenti appelli 
ehe invocano l’adozione di misure redistributive. M a Γΐη- 
flazione attua  un  tipo speciale di redistribuzione per
m anente, che colpisce in prim o luogo i piü poveri, i 
salariati e i pensionati. Le vedove e gli anziani vedono 
le loro pensioni dissolversi nel giro di pochi anni. II po- 
tere d ’acquisto degli assegni familiari dim inuisce con- 
tinuam ente. Nel tiro alia fune tra  prezzi e salari nom i
nali, i perdenti sono coloro ehe non dispongono di un 
adeguato supporto organizzativo e di influenza politi
ca, e ehe percio non possono strappare aum enti sala- 
riali in m aniera da tener dietro all’aum ento dei prez
zi, né con rallentam enti della produzione né con mi- 
nacce di scioperi.

H o letto m ohi interventi e ho ascoltato molte di- 
chiarazioni su come u na  politica di welfare possa aiuta- 
re i poveri. Senza voler prendere posizione adesso su 
questo argom ento, vorrei aggiungere un  com m ento: é 
stupefacente come la m aggior parte di queste dichia- 
razioni ignorino com pletam ente il problem a defl’infla- 
zione. Io credo ehe tu tti coloro che oggi si fanno
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avanti in U ngheria con program m i o dichiarazioni di 
politica sociale dovrebbero essere obbligati a cominciare 
spiegando a chiare lettere il loro punto  di vista sull’in- 
flazione. Sono forse rassegnati a vederla perpetuarsi 
senza preoccuparsene piu di tanto? Piu im portante an 
cora: propongono m isure ehe indurrebbero  nuova in- 
flazione?

2. L ’inflazione va in senso contrario  agli scopi fonda- 
mentali della trasformazione dei sistema economico, in- 
nanzitu tto  perché rende impossibile un  calcolo econo
mico razionale. I prezzi cessano di svolgere la loro fun- 
zione di segnali, poiché 1’effetto delle variazioni relati
ve dei prezzi viene offuscato dall’aum ento generale dei 
livello dei prezzi. Se i prodotti A e B sono sostitutivi, 
e riteniam o che il prodotto A sia ingiustificatam ente 
a buon m ercato rispetto a B, allora la semplice logica 
econom ica suggerirebbe di aum entare il prezzo di A. 
D ietro a tu tto  questo c’e un tacito presupposto ehe il 
prezzo dei prodotto B resti invariato. M a se 1’aum en- 
to di prezzo dei prodotto A é seguito da un aum ento 
inflazionistico dei prezzo dei prodotto B, allora la va- 
riazione relativa dei prezzi é del tu tto  ininfluente.

In u n ’economia di mercato l ’efficienza della produzione 
si riflette nel profitto dei produttore. AI contrario , la 
produzione inefficiente provoca perdite, e il p rodutto 
re in perdita é destinato prim a o poi a venire espulso 
dal m ercato. In questo modo e solo in questo modo l ’e- 
conom ia di m ercato pub contribuire aH’efficienza del
la produzione. Benché questo processo di selezione non 
si realizzi con totale certezza neppure in una pu ra  eco- 
nom ia di m ercato, tu ttav ia  la probabilitä statistica ehe 
esso si realizzi é abbastanza alta. In  un contesto infla
zionistico questo processo di selezione viene invece com- 
promesso, dato ehe tanto la produzione efficiente quan
to quella inefficiente sono «premiate». A nche se la
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qualitä del suo lavoro é scadentissima, u n ’unitä produt- 
tiva riesce prim a o poi a coprire i costi con un  aum en- 
to dei prezzi. Le unitä  produttive ehe vogliono aum en- 
tare i prezzi non sono m ai costrette ad am m ettere ehe 
forse non lavorano bene, m a possono sem pre accam- 
pare la scusa dei costi crescenti. Anche se le condizio- 
ni della proprietä lo consentono, i vincoli di bilancio 
delle imprese non possono essere resi piu rigorosi; l’in- 
flazione attenua questi vincoli anche nel settore privato.

Pensiam o al com m erciante privato che, in U nghe- 
ria, non fa il proprio lavoro meglio di u n ’im presa sta- 
tale e genera insoddisfazione tra  i suoi clienti. In  un 
modo o nell’altro riesce ugualm ente a tenere alti i prez
zi. In questo caso non possiamo accusare il com m er
ciante di essere avido o un «pescecane». U n sistema eco- 
nomico non puo basarsi su santi ehe si autodisciplina- 
no. Il problem a sta nel fatto ehe il processo inflazioni- 
stico crea denaro in quan titä  tali ehe il cliente unghe- 
rese é sem pre in grado di pagare i servizi scadenti di 
questi com m ercianti privati al prezzo ehe costoro pre- 
tendono.

Q uesta osservazione si applica ancora meglio al set
tore statale dell’odierna U ngheria. Assistiamo di fatto 
a una danza con un a  coreografia tu tta  particolare. V i 
partecipano: l’Ufficio Controllo Prezzi, ehe fissa i prezzi 
ufficiali; 1’im presa statale produttiva, ehe determ ina i 
prezzi dei prodotti ehe possono essere venduti a prez
zo libero; la banca commerciale, ehe distribuisce le m o
nete dello stato; la banca centrale, ehe m ette le m one
te in circolazione e ne regola le assegnazioni; il mini- 
stero delle Finanze, ehe deve occuparsi dei bilancio e 
le cui spese superano costantem ente le entrate. Il se- 
sto, ultim o, e di fatto il piu im portante partecipante, 
é il governo con le forze politiche ehe gli stanno dietro. 
C iascuno di questi in terpreti pun ta  il dito contro l ’al- 
tro, e ognuno coglie il destro, duran te  il proprio in ter
vento «inflazionistico», per biasim are gli altri perché
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si com portano alio stesso modo. M a insom m a, basta! 
Sono tu tti organi dello stesso stato! Lungi dall’essere 
indipendenti 1’uno dall’altro, tu tti insieme costituisco- 
no, al contrario , quello che nel capitolo 1 é stato defi
nito il «settore pubblico».

Fino a quando la proprietä statale burocratica re- 
sterä il settore dom inante dell’econom ia, sara im pos
sibile im porre lim iti rigorosi di bilancio alie aziende di 
proprietä dello stato. Questo fatto puo essere ricondotto, 
fondam entalm ente, a cause sociologiche. Esso é stret
tam ente legato alle garanzie di cui questo stato, volen
te o nolente, deve farsi carico in relazione alia sicurez- 
za dei posto di lavoro dei m anager e dei personale dél
lé sue aziende. E praticam ente incapace di decidere un 
licenziam ento in massa. A questo e agli altri fattori so- 
ciologici di na tu ra  analoga si aggiungono gli effetti del- 
l ’inflazione: i vincoli di bilancio, di per sé tenui, ven- 
gono via via sem pre piu indeboliti daH’inflazione. E 
impossibile stabilire se 1’azienda statale funzioni bene 
oppure no, ed e parim enti impossibile identificare le 
ragioni degli aum enti dei costi. U n ’analisi dei costi get- 
terebbe luce sull’efficienza solo se il prezzo di alcuni 
fattori di produzione fosse in aum ento  e il prezzo di 
altri no. A nalogam ente, non tu tti i prezzi di vendita 
dovrebbero crescere, m a solo alcuni. Q ualora si veri- 
fichi un aum ento generalizzato di tu tti i costi e di tutti 
i prezzi di vendita, una valutazione dell’attivitä dell’im- 
presa di stato diventa v irtualm ente impossibile.

Consideriam o il resto dei m ondo. Q uan to  piu un 
politico o un econom ista é favorevole all’econom ia di 
m ercato, tanto  piu e contrario  all’inflazione. Per con- 
tro, tanto  piu é favorevole alia gestione statale dell’e- 
conom ia, tan to  m eno si preoccupa dell’inflazione.

D unque, uno dei com piti basilari della chirurgia 
econom ica é quello di porre fine al processo inflazioni- 
stico. O fferta e dom anda aggregate devono raggiun- 
gere requ ilib rio . In sostanza, il m eccanism o é abba-
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stanza semplice. C ’é u na  data  offerta aggregata e di 
contro c ’é una data  dom anda aggregata. Lasciamo 
com plessivamente libero gioco ai prezzi. In  questa si- 
tuazione, a qualsiasi livello dei prezzi si dovrebbe ar- 
rivare a un equilibrio. Esam iniam o piu da vicino le tre 
variabili di questo rapporto.

1. Non é assolutam ente possibile stim are in anticipo 
con qualche precisione quale sara 1 ’offerta aggregata at- 
tesa. II processo di riaggiustam ento potrebbe tagliare 
la produzione in certi settori e aum entarla in altri. C ’é 
una scarsitä di m anodopera in molti settori, aziende 
e regioni, ehe potrebbe assorbire il surplus di m ano
dopera presente in altri settori, aziende o regioni. II 
processo di riaggiustam ento offre 1’occasione di distri- 
buire la m anodopera e altre risorse m ateriali. La cosa 
fondam entale é questa: quanto  piü saranno rispettati 
i requisiti elencati nel capitolo 1, tanto maggiori saranno 
le opportunitä di prosperare dei settore privato. E al- 
tam ente desiderabile che 1’espansione dei settore p ri
vato controbilanci la contrazione di molte aziende di 
stato. Alia luce di quanto  é stato detto sopra, possia- 
mo supporre che 1’offerta aggregata, m agari dopo qual
che violenta fluttuazione, si assesti al livello preceden- 
te all’operazione. In altre parole, per semplificare il di- 
scorso, possiamo ritenere ehe, dopo il prim o sconvol- 
gim ento transitorio  indotto dali’intervento chirurgico, 
1’offerta aggregata si m antenga piü o m enő invariata per 
un certo periodo. (Si spera, natura lm ente, che in se- 
guito rip renda di nuovo a crescere.)

2. La domanda aggregata potrebbe restare uguale a quel- 
la registrata all’inizio dell’operazione. E inevitabile ehe 
aum enti leggermente durante un breve periodo di tran- 
sizione. M a, subito dopo l ’inizio dell’operazione, de
ve essere posta sotto fermo controllo. Parte fondam en
tale dell’operazione é la rigida lim itazione della do-
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m anda aggregata e di tu tti i suoi principali costituen- 
ti. Piu avanti esam inero questo punto  in dettaglio.

3. Se a fronte di u n a  data  offerta aggregata abbiam o 
una data dom anda aggregata, sorge la questione: quale 
sara il livello medio aggregato dei prezzi in corrispondenza 
dei quale offerta e dom anda raggiungeranno 1’equili- 
brio? T em o ehe nessuno sia in grado di dare una ri- 
sposta certa. N on c’e m odo di calcolare con precisione 
1’effetto complessivo dei com plicati trasferim enti cir- 
colari di impulsi su prezzi e costi.31 II pacchetto di mi- 
sure che propongo non somiglia affatto a quello ehe é 
stato ripetutam ente messo in pratica nell’U nione So- 
vietica e una o due volte nei piu piccoli paesi socialisti 
deli’Europa orientale. Q uei pacchetti si concentrava- 
no sullo sforzo di calcolare in anticipo tu tti gli effetti 
sim ultanei sui prezzi e sui costi. Nel nostro caso non 
c’e nessuna necessitä di determ inare prim a milioni di 
prezzi negli uffici delle au toritä  préposté al controllo, 
dato ehe questi em ergeranno da soli, a tem po debito, 
dal m ercato stesso.

C on tu tta  probabilitä l ’operazione com porterä alia 
fine un  considerevole aum ento dei livello medio dei 
prezzi rispetto al livello corrente. Q uesto, com unque, 
rim arrebbe un fenomeno non ricorrente, purché fin dal- 
l ’inizio il governo non defletta da una ferm a politica 
anti-inflazionistica. Gli aum enti dei prezzi ehe accom- 
pagneranno 1’operazione non com porteranno necessa- 
riam ente altra inflazione. Q ualora Γ aum ento dei livello 
dei prezzi dovesse superare il tasso medio di inflazione 
degli anni precedenti all’operazione, neanche questo 
dovrebbe avere come effetto u n ’ulteriore accelerazio- 
ne dell’inflazione piu tardi. Dobbiam o capire con chia- 
rezza ehe Γ inflazione é un processo dinamico\ non é al- 
tro  ehe la spirale degli aum enti dei prezzi, dei salari 
e degli altri fattori di costo. Se si spezza la spirale e si 
elim ina il riprodursi di eccessi nella dom anda aggre-
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gata, allora vi sono buone probabilita di elim inare l ’in- 
flazione. E a questo che dobbiam o arrivare.

Pareggio del bilancio

Prevale anche a questo proposito un approccio fatali- 
stico: un  senso di incapacita ad agire e la sensazione 
ehe questo squilibrio fiscale sia inevitabile.

Gli esempi stranieri abbondano: uno di questi é il 
grave e persistente deficit di bilancio degli Stati U niti. 
Se gli am ericani non sono capaci di risolvere il proble
m a, come possiamo riuscirci női ungheresi? M a que
sto é un ragionam ento illogico. La situazione degli Stati 
U niti é radicalm ente diversa da quella ungherese; la 
condizione dei bilancio statunitense non ha assoluta- 
m ente niente a ehe vedere con quella dei bilancio del- 
rU n g h e ria . Pariando degli am ericani, lasciatemi dire 
ehe quasi tutti i gruppi economici e politici di quel paese 
considerano il deficit dei bilancio un male serio. Solo 
ehe, quando si tra tta  di arrivare a stabilire la  cura, 
em ergono opinioni contrapposte, sia tra  il pubblico sia 
nel Congresso, ehe rappresenta il popolo am ericano. 
Alcuni gruppi sono propensi ad aum entare le tasse, 
m entre altri respingono energicam ente questa ipotesi 
e si mostrano disposti, piuttosto, a subire le conseguenze 
negative dei deficit.

Ö ltre agli Stati U niti, vi sono molti altri paesi ca
pitalistic! nei quali il deficit di bilancio ha causato o cau
sa gravi preoccupazioni. M a vale anche la pena di no
tare  ehe parecchi altri paesi capitalistic! hanno saputo 
far funzionare la loro econom ia per m olti anni senza 
incorrere in un deficit di bilancio (per esempio, la Sviz
zera, la Finlandia e Singapore).

La convenienza di un bilancio in pareggio e le pos- 
sibilita di ristabilire l ’equilibrio in caso di deficit sono 
nodi prim ari di discussione tra  gli economist! occiden-
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tali. E chiaro che non é com pito di questo studio espri- 
m ere giudizi suile diverse politiche di bilancio dei pae- 
si capitalisti m odern i.32 Basti qui una form ulazione 
negativa: la storia del capitalism o non conferm a l ’as- 
serzione ehe é impossibile m antenere il pareggio dei b i
lancio, né conferm a l ’idea ehe un bilancio in pareggio 
rappresenti un obiettivo inaccettabile e irraggiungibi- 
le. E ora di sm etterla di pun tare  il dito contro il capi
talismo m oderno, invece di badaré, piuttosto, alia no
stra situazione.

C redo che nel corso dell’operazione di stabilizza- 
zione il pareggio dei bilancio debba essere pienam ente 
ripristinato adottando alcune m isure drastiche. Dopo 
tanti anni di disavanzi, riuscire a coprire le spese con 
le entrate é u n ’opportunitä da non perdere.

La necessitä di apportare tagli alia spesa pubblica 
é un  terna ricorrente nei dibattiti e nelle dichiarazioni 
politiche sul pareggio del bilancio. Sono pienam ente 
d ’accordo con coloro che sostengono la necessitä di ri- 
durre  le spese, m a non voglio qui soffermarm i sui pro
blem! relativi. Se prendiam o in considerazione l ’elimi- 
nazione dei sussidi, ci restano sem pre le spese di b i
lancio necessarie per coprire i costi dell’amministrazione 
statale e delle forze arm ate, per pagare le rate dei de
bito estero del governo e del settore statale, nonché le 
spese economiche e sociali. Il nocciolo della m ia pro- 
posta é semplice: l ’am m ontare delle tasse raccolte ogni 
anno dovrebbe essere posto a copertura di quelle date 
spese annue. D uran te  la preparazione dell’operazione 
non dobbiam o cullarci nella dubbia prospettiva di ta 
gli di spesa maggiori del previsto. E ben vero che que
sto approccio gioverebbe m aggiorm ente alia popolari- 
tä di qualche politico, dato che in generale la gente pre- 
ferisce coloro che parlano di riduzione delle spese in 
vece di annunciare un aum ento delle entrate. C om un- 
que, il problem a non pub essere risolto organizzando
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una gara di popolaritä. II piano delToperazione dovreb- 
be determ inare in modo certo e chiaro l’am m ontare dél
lé entrate necessarie a coprire le spese. Sarebbe prefe- 
ribile ehe le entrate superassero leggermente 1’am mon- 
tare voluto piuttosto ehe avere anche un  solo fiorino 
m eno dei necessario.

T u tto  questo im pone una radicale riform a dei si- 
stem a fiscale. A ttualm ente, il sistem a fiscale unghere- 
se non é altro ehe un  confuso miseuglio di redistribu- 
zione paternalistica da  econom ia socialista, di impo- 
tenza fiscale da paese povero dei Terzo M ondo, e di 
raffinato sistem a fiscale progressista, degno di una so- 
cialdem ocrazia scandinava. Coloro ehe hanno elabo
rato le nuove norm e fiscali dell’U ngheria e sono riu- 
sciti a rifilarle alia leadership econom ica, alia maggio- 
ranza dei deputati in parlam ento  e a u na  parte  dell’o- 
pinione pubblica sono riusciti nel loro intento sugge
rendo che l ’U ngheria giocasse a fare la piccola Svezia. 
Secondo u n ’am ara ba ttu ta  ehe corre a Budapest, final- 
m ente abbiam o salari ungheresi meno le tasse svedesi. 
D isgraziatam ente, sono stati ingannati anche alcuni os- 
servatori occidentali incom petenti e superficiali, incli
ni a vedere nel nuovo sistema fiscale ungherese un  sim- 
bolo dell’«occidentalizzazione» del paese.

Q uando dovremo tracciare un nuovo sistema fiscale 
quale parte dell’operazione di stabilizzazione, dovre
mo spazzare via il sistema esistente — se non nella real- 
tä, quanto  meno neH’im m aginazione. Facciamo pun- 
to e a capo e riconsideriam o organicam ente i principi 
sottesi al nuovo sistema fiscale.33 N on aspiro alia com- 
pletezza: m etto solo l ’accento sui principi piü im por
tan ti da prendere in considerazione duran te  l ’attuale 
revisione del sistem a fiscale e in preparazione dell’o- 
perazione di stabilizzazione.34

1. Le im poste devono essere riscosse la dove é possibi
le prelevarle dando la preferenza alle forme piü sem-
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plici di tassazione. Q uesto punto, all’apparenza tecno- 
cratico e destituito di significato etico, in realta sugge- 
risce seri requisiti etici e politici.

A bbiam o a ehe fare con l’U ngheria, non con la 
Scandinavia. In passato, piu la propaganda ufficiale di- 
chiarava a gran voce ehe lo stato apparteneva al popo- 
lo, meno il popolo ci credeva. Oggi, in generale, la gen
te considera lodevole, invece ehe vergognoso, frodare 
lo stato, appropriarsi della sua ricchezza o sottrarsi ai 
propri obblighi. Chi non si com porta cosi viene giudi- 
cato uno sciocco. I teenager si vantano ovunque di fro
dare lo stato evitando di pagare il biglietto sui tram  di 
proprietä pubblica. N ei decenni passati in U ngheria 
questo com portam ento si é diffuso anche tra  gli adu l
ti. Sarebbe irrazionale attendersi ehe questo m odo di 
com portarsi cam bi da  un giorno all’altro, per quanto 
grande possa essere il m utam ento  politico ehe si verifi- 
cherä. In particolare, non ci si pub aspettare ehe esso 
cam bi im m ediatam ente non appena i rappresentanti 
del popolo liberam ente eletti assum eranno il controllo 
del Tesoro. Nessuno puo predire quanto  tem po occor- 
rerá  perché nello spirito della gente si verifichi questo 
cambiamento, m a possiamo tranquillamente presumere 
ehe ci vorranno alm eno due o tre anni.

Di conseguenza, quando consideriamo le entrate di 
bilancio, dobbiam o essere preparati a fare i conti col 
fatto ehe molti cittadini cercheranno in tu tti i modi di 
evadere le im poste. Entro i lim iti del possibile, dichia- 
reranno en tra te piu basse. In  O ccidente la gente non 
si com porta in m aniera diversa, anche se l’intensitä del 
fenomeno pub variare da paese a paese. E presum ibile 
ehe questo problem a sia piü com une nel sud dell’Eu- 
ropa ehe non al nord , anche se la m oralitä fiscale ap 
pare in declino anche in Scandinavia. Nel caso deli’U n 
gheria, c ’e un  fattore aggiuntivo: una parte considere- 
vole dei settore privato appartiene ancora all’economia
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som m ersa, e ci vorrä qualche tem po prim a che essa 
em erga volontariam ente dall’om bra in piena luce. Nel 
capitolo 1 viene presentato un  elenco dettagliato dei re
quisiti necessari perché ciö avvenga.

In  queste condizioni, che senso ha che il sistema 
fiscale fondi tu tta  la sua fiducia sui proventi volontari 
delle imposte?

P rim a risposta possibile: il governo costruisce ca
stelli in aria. Inganna se stesso facendo affidam ento su 
entrate, che, alm eno per la m aggior parte , non sara 
m ai in grado di riscuotere.

Seconda possibilitä: il governo sta im boccando una 
strada ragionevole e intende inserire nel sistema l ’e- 
ventualitä che i cittadini tentino di ingannarlo a ogni 
occasione. Q uesto approccio non é infondato, m a é del 
tu tto  disonesto. Cio vuol dire ehe il deputato  al parla- 
m ento ehe approverä le leggi fiscali, il funzionario ehe 
dovrä applicare queste leggi e lo stesso evasore fiscale 
si scambieranno occhiatine significative: «Sappiamo be- 
nissimo ehe tu tti quei bravi gonzi pagheranno le tasse, 
m a non ci aspettiam o neanche lontanam ente di riscuo- 
terle da quelli ehe sono decisi a farla franca».

Infine, la terza possibilitä: invece di scam biarsi oc- 
chiate d ’intesa, si prende la decisione risoluta di riscuo
tere le im poste sui redditi personali. M a ehe cosa puo 
fare lo stato in un  paese dove la m oralitä fiscale e bas- 
sissima? Esattam ente quello che le au toritä  fiscali cer- 
cano di fare adesso, anche se in m aniera incoerente. 
C erea di spiare i contribuenti: indaga suile fonti di red
dito e sui modelli di spesa; incoraggia la gente a de- 
nunciare alia polizia i vicini sfacciatam ente ricchi, ehe 
possono essere sospettati di non pagare al fisco quanto 
devono. La soluzione estrem a sarebbe un sistema alia 
Orwell: in ogni nucleo fam iliare dovrebbe esserci un 
ispettore delle tasse con il com pito di controllare co- 
stantem ente le en tra te quotidiane e le spese della fa- 
miglia; in questo caso converrebbe indubbiam ente
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prom ettere «un tanto a testa» ágii ispettori, ricom pen- 
sandoli in modo adeguato per ogni cittadino accalap- 
piato.

La semplice eventualitä di un  sistem a dei genere 
é sufficiente a fare inorridire chiunque abbia a cuore 
l ’autonom ia individuale, desideri che i cittadini siano 
liberi di disporre dei proprio denaro e pretenda il pie- 
no rispetto della privacy.35

Cosi, il punto  1 flnisce per rivelarsi molto piü ehe 
u n ’indicazione tecnica. Senza voler tentare di offrire 
una ricetta a tu tte le au toritä  tribu tarie  dei m ondo, mi 
sia consentito di afferm are che 1’U ngheria odierna ha 
bisogno di un sistema fiscale capace di sottrarsi ai di- 
lem m i sopra descritti. Q uesto sistem a non dovrebbe 
m ettere alia prova la lealtä dei cittadini né costringere 
i legislatori e la burocrazia a decidere se m ettere o m e
nő il naso negli affari privati delle famiglie. AI tem po 
stesso, questo sistem a dovrebbe essere abbastanza ef
ficiente da riscuotere le tasse necessarie al m antenim en- 
to dello stato. Le categorie fiscali dovrebbero essere il 
piu possibile impersonali. Se tu tto  andrä  bene, la demo- 
crazia si consoliderä in U ngheria, la m aggioranza dei 
cittadini ungheresi to rnera a sentirsi legata al proprio 
stato e saranno assicurate tu tte  le condizioni perché il 
settore privato possa operare in piena legalitä e senza 
intoppi. A llora — e solo alldra — potrem o com inciare 
a prendere in considerazione u n ’im posta generale sui 
reddito delle persone fisiche.

2. Il sistem a fiscale dovrebbe essere il piü neutrale pos
sibile. T ranne  qualche giustificabile eccezione, lo sta
to non dovrebbe né prem iare né punire m ediante il si
stem a fiscale. Se Γ organo deliberativo nazionale o lo
cale decide di sow enzionare qualcuno per motivi di wel

fare, culturali o per altre considerazioni sociali, deve far- 
lo apertam ente .36 Per questi scopi occorrerebbe riser- 
vare dei capitoli appositi sui lato delle spese, invece di
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intervenire con riduzioni di im poste sui lato delle entra- 
te. N on voglio en trare  nell’attuale dibattito  sui tem a se 
si debbano o m enő fornire a titolo gratuito i libri di te
sto a ogni scolaro. II parlam ento ha  il diritto  di decide
re in m ateria, essendo ow iam ente consapevole dei fatto 
che 1’allocazione dei fondi necessari com portera tagli 
di spese su altri capitoli, o aum enti delle imposte. Q ua- 
lora i deputati votasséro per la distribuzione gratuita 
dei libri di testo, le relative spese dovrebbero essere i- 
scritte nel lato della voce spese, sotto il titolo «spese per 
1’istruzione», al capitolo riguardante le «sowenzioni cul- 
turali». Le somme in questione non dovrebbero in al- 
cun m odo andare perdute nelle nebbie degli sgravi fi
scali destinati agli editori di libri scolastici o ai d istri
butori di libri.

In  conseguenza, il significato concreto dei punto  2 
é che, quale che sia la categoria fiscale applicata (im 
posta sui consum i, im posta sui ruolo paga e cosi via), 
Γaliquota dovrebbe essere rigorosamente uniforme. Dob- 
biam o porre fine alie arb itrarie  esenzioni fiscali a fa
vore di certi prodotti, servizi, attivitä o gruppi sociali. 
A bbiam o bisogno di welfare, servizi sanitari e politiche 
culturali, per i quali occorrono sow enzioni statali: m a 
il denaro per questi stanziam enti non deve essere tro- 
vato m anipolando le aliquote fiscali. Le sedicenti for- 
ze politiche dovrebbero dichiarare ehe non cederanno 
alie lobby, alle pressioni o alle minacce e ehe non si 
discosteranno dal principio dell’uniform itä delle aliquo
te.

D etto per inciso, questo principio é di p rim aria im- 
portanza anche dal punto di vista delTeconomia di m er
cato. N on vi sara vero m ercato senza veri prezzi. Le 
esenzioni fiscali arbitrarie finiscono necessariamente coi 
venire incorporate nel sistem a dei prezzi e cosi ci im- 
pediscono di avere un  concetto chiaro dei costo reale 
di ogni prodotto. E poiché tu tti gli elementi dei siste
m a dei prezzi sono in terdipendenti, ogni e qualsiasi
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prezzo apparirä  sotto form a di costo nell’insieme com- 
plessivo dei prezzi e dei salari. In  definitiva, imposte 
caotiche e differenziate distorcono il sistema dei prez
zi. I sostenitori convinti delfeconom ia di m ercato do- 
vrebbero quindi insistere sull’introduzione di aliquote 
uniform i, cioé di un  sistem a fiscale ehe sia il piü possi
bile neutrale.

I

3. Non c ’e alcuna necessitä di adottare un  sistem a fi
scale progressivo. So bene ehe u n ’idea come questa 
scandalizza m ohi in U ngheria, dove l ’assoluta maggio- 
ranza é schierata per la tassazione progressiva. Eppu- 
re m i sento in dovere di ribadire quello che ho detto.

La distribuzione dei reddito é innanzitu tto  un  ar- 
gomento etico. Q uesto é il m otivo per il quale nessuno 
é autorizzato a sostenere ehe si puö decidere quale sia 
la distribuzione «corretta» del reddito su basi puram ente 
razionali. Alcuni attribuiscono un valore intrinseco al- 
Vuguaglianza dei reddito e del welfare. Costoro si rasse- 
gnerebbero a un  piü basso livello di efficienza o a un  
m inor reddito nazionale in cam bio di u n ’uguale distri
buzione dei prodotti (o quanto  m eno, il piu possibile 
uguale). Com e tu tti i punti di vista etici, anche questo 
é m etarazionale, cioe non am m ette obiezioni raziona
li. A questo punto, tu tto  quello ehe posso fare é dichia- 
rare ehe non condivido il principio egualitaristico. Non 
mi da alcuna soddisfazione m orale vedere gente ecce- 
zionale spinta giü fino al m inim o com un denom inato- 
re. La m ia im postazione affronta la questione di quel
lo ehe bisogna fare per il bene dei poveri, degli handi- 
cappati, dei derelitti e dei disabili, separatam ente dal 
problem a se la gente piü abbiente debba essere priva
ta  di parte  dei suoi guadagni e delle sue proprietä.

L ’«uguaglianza» é un valore m orale complesso e a 
molte dim ensioni. Posso identificarm i com pletam ente 
con molti dei suoi ingredienti. U guaglianza di fronte 
alia legge: rigetto dei privilegi basati sull’estrazione so-
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ciale, sui colore della pelle, sui credo religioso o sulla 
razza; uguale dignitä dei diritti um ani fondamentali — 
questi sono alcuni dei principi egualitari ehe spiccano 
nel mio sistema di valori. L ’accettazione di questi valo- 
ri é pienam ente com patibile con il rifiuto dei livella- 
m ento dei redditi m ateriali.

AI tempo stesso, sono con coloro ehe desiderano in- 
trodurre  il principio della giustizia sociale nella distribu- 
zione. N aturalm ente questo lascia aperta la questione 
di come vada definita la nozione di «giustizia sociale». 
U n altro concetto che personalm ente sottoscrivo sostie- 
ne ehe un sistem a distributivo é equo solo se nel lungo 
term ine assicura un continuo m iglioram ento delle con- 
dizioni m ateriali alie categorie m eno abbienti della so- 
cietä.37

Voglio insistere sui fatto ehe il punto  3 é un  requ i
sito dinamico: non cerca di stabilire quale esatta porzione 
di un  dato reddito nazionale debba andare in un dato 
m om ento alie categorie m eno abbienti. D i conseguen- 
za, non si tra tta  di un  requisito redistributivo statico: 
non offre uno spaccato della situazione dei poveri in 
confronto coi benessere dei ricchi. Q uesto requisito ha 
una dim ensione tem porale, poiché com para la situa
zione dei poveri di oggi con quella di dom ani, ed esige 
un  sistem a nel quale questa com parazione tem porale 
dia risukati favorevoli. I poveri non dovrebbero essere 
predestinati a condurre una vita di disperazione e di 
totale mancanza di prospettive; dovrebbero invece poter 
contare sulla prom essa di un  costante m igliora
m ento .38

N aturalm ente questo requisito non vuole indicare 
un m iglioram ento costante inteso in senso m atem ati- 
co. N on prom ette ehe la situazione di tu tti i poveri mi- 
gliorerä costantem ente settim ana dopo settim ana. Pe
ro prom ette ehe la situazione finanziaria di tu tti i biso- 
gnosi m igliorerä in m isura percettibile in un  prevedi- 
bile futuro, cioé entro ogni periodo di uno o due an-
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ni. U na societä che non garantisce questo é ingiusta.
II requisito lascia aperta  la questione di quale do- 

vrebbe essere la distribuzione dei reddito tra  i restanti 
m em bri della societä, quelli che non si trovano al gra- 
dino piü basso della scala sociale. A nche questo argó- 
m ento presenta m olti aspetti etici, ehe vanno pero al 
di la della portata  dei libro. Q u i sottolineero solo gli 
aspetti ehe si riferiscono piu d irettam ente al tem a in 
argom ento. La distribuzione dei reddito dovrebbe da
re il piu forte incentivo possibile a ll’aum ento del reddito 
complessivo della societä, essendo questa una condi- 
zione sine qua non per un  costante aum ento dei reddito 
dei piü poveri. II m iglioram ento della porzione asse- 
gnata ai meno abbienti m ediante strum enti redistribu- 
tivi offre pero solo prospettive limitate. Prendete un pez- 
zo di pane e dividetelo in parti uguali tra  un gruppo 
composto da N  individui: ogni individuo riceve una 
porzione pari a 1/N. II requisito di giustizia affermato 
in precedenza puo essere soddisfatto solo se il pezzo di 
pane da dividere continua a crescere. D i conseguen- 
za, il requisito della giustizia sociale é inseparabile dal 
requisito dell’incentivo. Il politico o l ’econom ista che 
non tenga conto di questo requisito é, nel migliore dei 
casi, una persona avventata, o, nel caso peggiore, un 
dem agogo. E cost arriviam o ali’ultim o requisito gene
rale concernente il sistem a fiscale.

4. Il sistema fiscale non dovrebbe contenere alcun con- 
troincentivo ehe ostacoli il m iglioram ento delle attivitä 
economiche e l ’aum ento degli investim enti. N on do
vrebbe applicare u n ’im posta progressiva su coloro ehe 
sono disposti a sacrificare parte del loro tem po libero 
per fare dei lavoro straordinario  o svolgere un a  secon- 
da attivitä, e non dovrebbe costringerli a m entire alio 
stato nascondendo la realtä. Il sistem a fiscale non do
vrebbe punire coloro ehe, invece di nascondere i loro
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soldi sotto il m aterasso, lo depositano in banca per ri- 
scuotere un interessé.

Indipendentem ente dalia data effettiva alia quale 
il disegno di legge per la riform a fiscale andrä  all’esa- 
me del parlam ento, raccom ando ai deputati di tenere 
sempre in mente questa dom anda: che effetto avrä que
sta legge sui lavoro, sulla produzione e sugli investi- 
menti? Q ualora 1’effetto dovesse essere negativo in uno 
di questi am biti, allora farebbero meglio a non appro- 
vare u na  legge pregiudizievole per il futuro sviluppo 
dell’econom ia ungherese, ehe sarebbe dannosa anche 
dal punto  di vista della politica sociale (védi i miei ar- 
gom enti al punto  3 riguardan ti 1’assistenza ai poveri).

U na legge simile, infine, sarebbe controproducen- 
te anche da un punto  di vista strettam ente fiscale. V i 
sono studi ben noti di politica fiscale ehe impiegano mo- 
delli teorici e calcoli em pirici per m ettere in rilievo im 
portanti rapporti tra  aliquote fiscali e gettito. E una cat- 
tiva politica fiscale quella ehe im pone un a  elevata ali- 
quota d ’im posta su un  reddito nazionale stagnante o 
sinistram ente fiacco, nella falsa speranza di ottenere un 
grande gettito. Se, al contrario , il m inistero delle Fi- 
nanze evita i controincentivi creati da aliquote fiscali 
troppo alte, riuscirä assai meglio a increm entare le en- 
trate; e u na  volta che avrä aperto  la strada a una rap i
da crescita dei reddito nazionale, sara in grado di ri- 
scuotere piü tasse anche con aliquote inferiori.

D opo questo breve esam e dei principi fondam en- 
tali della tassazione, esam iniam o in term ini piü con
creti le categorie fiscali necessarie per m ettere in prati- 
ca questo sistema. N on é com pito di questo studio de
finire nei dettagli formule concrete di tassazione. D e
sidero solo chiarire quali categorie di im poste, a mio 
parere, dovrebbero fornire la m aggior parte delle en- 
trate di bilancio nelle condizioni attuali dell’U ngheria.

a) Im portantissim a é V imposta (lineare) sui consumi, 
o meglio la sua form a piü aggiornata, una sorta di im-
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posta sui valore aggiunto .39 L ’applicazione di questa 
im posta potrebbe basarsi sostanzialm ente sull’attuale 
sistem a fiscale, m a dovrebbe differire dal sistem a at- 
tuale nel senso che l ’uniform itä dovrebbe essere appli
cata con inflessibile coerenza.40

Alia m ia proposta di abolire Γ im posta progressiva 
sui reddito viene spesso risposto con il suggerim ento 
di re in trodurre alm eno un a  certa progressivitä attra- 
verso aliquote differenziate di im posta sui valore ag
giunto; per esempio, m aggiori aliquote su beni di lus- 
so e m inori aliquote su beni consum ati per lo piü dalle 
famiglie a basso reddito. Non respingo incondiziona- 
tam ente questa idea, perché rispetto i requisiti di equita 
nella distribuzione. Pero dobbiam o essere consapevoli 
dei relativi svantaggi, potenzialm ente gravi. L ’im po
sta differenziata potrebbe aprire la strada a pressioni 
per ottenere aliquote di im posta piü basse in vari casi 
particolari e a un rapido riem ergere delle distorsioni 
dei prezzi. Nei prim issim i anni, pertan to , puo essere 
preferibile P introduzione di imposte uniform i. In una 
fase successiva, allorché si sara sviluppata u na  razio- 
nale s tru ttu ra  di prezzi ehe equilibrano il m ercato, si 
poträ riesam inare la possibilitä di applicare, in nome 
della giustizia distributiva, una tassazione differenziata.

b) D ovrebbe esserci u n ’unica im posta sui ruolo pa- 
ga, lineare (non progressiva). T utti gli imprenditori ehe 
svolgono legalm ente la loro attivitä dovrebbero essere 
assoggettati ali’im posta per qualsiasi tipo di rem une- 
razione pagata ai dipendenti.

Considero assolutamente dannosa 1’introduzione di 
qualsiasi tipo di im posizione progressiva sui redditi da 
lavoro. In  base a quale principio lo stato deve punire, 
per esempio, le inferm iere, gli insegnanti, gli operai 
o gli im piegati ehe sono disposti a sacrificare il proprio 
tem po libero e a lavorare fuori orario?

Le mie critiche si riferiscono non solo all’am piezza
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dell’orario di lavoro, m a anche alia differenziazione a 
seconda della qualitä dei lavoro svolto. Supponiamo ehe 
il lavoro svolto nel posto di lavoro A abbia un valore 
tre volte superiore rispetto al lavoro svolto nel posto 
di lavoro B, dato ehe il prim o richiede maggiori capa- 
citä, com porta m aggiori responsabilitä o é piü fatico- 
so. O ra , ehe senso ha pagare al lavoratore A un sala
rio lordo quattro  volte superiore rispetto a quello dei 
lavoratore B solo per avere alia fine, dedotta Γ im posta 
progressiva sui reddito, un  rapporto  di 3 a 1 tra  le due 
retribuzioni nette? Q uesta é una procedura fiscale com- 
pletam ente superflua, che non fa altro ehe appesantire 
il lavoro della tenu ta  dei libri paga e degli im piegati 
delle im poste.41

c) D ovrebbe esserci una sola imposta sui profitti li
neare (non progressiva). L ’aliquota di questa im posta 
dovrebbe essere rigorosam ente uniform e. D i conse- 
guenza, u n ’identica aliquota dovrebbe essere applica
ta  ai profitti di tu tte  le im prese regolarm ente registra- 
te, indipendentem ente dal fatto che siano di proprietä 
statale o privata, o ehe il p roprietario  sia un  ungherese 
o uno straniero.

In relazione alie categorie b e c, si potrebbe obiet- 
tare ehe non sono atte a prelevare imposte sui redditi 
prodotti al di fuori delle im prese «normalmente» regi- 
strate, tangibili. Ciö é ingiusto, poiché é certam ente 
possibile che da quella sfera provengano redditi altis- 
simi, ehe evadono le imposte.

N aturalm ente questo dilem m a é reale. M a permet- 
tetem i di suggerire u n ’im postazione pragm atica. Nel 
vagliare con attenzione il problema, non dobbiamo but- 
tare tu tti i redditi «invisibili» nello stesso paniere, m a 
per scrupolo di analisi dobbiam o fare le seguenti clas- 
sificazioni.

I) I cittadini guadagnano od ottengono compensi 
in na tu ra  esercitando diverse forme di secondo lavoro:

112



c ’é chi vende fru tta  del suo giardino, la segretaria fa 
qualche lavoretto extra di dattilografia, il traduttore tra 
duce, la studentessa fa la baby-sitter, e cosi via. T u tta  
la societa ne trae beneficio, perché tu tte  queste attivitä 
accrescono il reddito nazionale. Rassegniamoci alia pro- 
spettiva ehe questo tipo di reddito resti non tassato. 
Q uello che ho detto in precedenza si applica a mag- 
gior ragione a questi redditi: non é possibile m ettere 
a fianco di ogni cittadino un  ispettore ehe controlli i 
suoi guadagni ventiquattr’ore su ventiquattro. Ammet- 
tendo per ragioni pratiche ehe questi redditi si sottrag- 
gano alia tassazione, offriamo al tem po stesso un in 
centivo ad aum entare 1’offerta di questo genere di pro- 
dotti e servizi. Oggi, ehe la produzione «formale» non 
fa che ristagnare, il fatto ehe persone attive e disposte 
a sacrificarsi forniscano u na  quan tita  ancora maggio- 
re di prodotti e servizi non pótra ehe andare a benefi
cio di tutti.

Dobbiam o badaré a non m antenere le bizzarre nor
me che tassano le m ance e le regalie. In  U ngheria, per 
esempio, non solo i cam erieri e i tassisti, m a anche i 
medici e le inferm iere del servizio sanitario nazionale, 
nonché i commessi dei negozi ehe vendono merci di 
cui c’é scarsita, ricevono regalie. D a un  canto, tassare 
questi extra spingerebbe coloro che li ricevono a esi- 
gerne letteralm ente il pagam ento, che in realta non é 
loro dovuto. D all’altro, coloro che percepiscono gros
se somme riescono a nasconderle al fisco come voglio- 
no. Di conseguenza, u n ’im posta simile serve solo a in- 
debolire ulteriorm ente l ’au toritä  del sistem a legale.

II) Le mie proposte non intendono esentare le gran
di imprese private dal pagam ento delle imposte sui pro- 
fitti. La «zona grigia» dei settore privato, cioé quella 
la cui attivitä non é severam ente perseguita dalia leg
ge, m a ehe non é neppure del tu tto  legale, ha raggiun- 
to dim ensioni notevoli. Lo spirito generale del presen
te studio suggerisce che l ’im presa privata e il suo pro-
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prietario entrino completamente nella sfera legale, senza 
paura  o vergogna. C iö ehe infatti offriamo all’im pren- 
ditore privato é unó scambio: pó tra  avere protezione 
legale e la  garanzia dei rispetto dei contratti privati; 
in cam bio deve pagare le im poste a lp a r i déllé imprese 
statali, piü facilmente controllabili. E probabile che al- 
cuni individui o gruppi dei settore privato preferisca- 
no restare nella zóna grigia o nera. M a devono fare 
i conti con la possibilitä di essere perseguiti dalia leg
ge, anche per evasione fiscale. Inoltre devono tenere 
presente che qualora venissero im brogliati dalle loro 
controparti, siano esse im prese statali o private, acqui
renti o venditori, non potranno godere di protezione 
legale. E probabilm ente perderebbero il d iritto  di cita
re in giudizio 1’organizzazione ufficiale ehe dovesse agi- 
re in modo scorretto nei loro riguardi.

Di piu, anche i clienti della zona grigia dovrebbe- 
ro correre un simile rischio. N on avrebbero, per esem- 
pio, nessuna garanzia o diritto  di restituzione nel caso 
di ro ttu ra  di contratto . Q uanto  piü il paese riuscirä a 
conferire sicurezza e autoritä alia proprietä privata, tan 
to piü converrä, al settore privato, uscire dal buio e 
quindi accettare 1’obbligo di pagare le imposte. Q ue
sta é Tunica via realistica per tassare il settore privato.

E qui desidero riprendere le argom entazioni con- 
tro 1’im posta progressiva sui reddito.

Nelle attuali condizioni ungheresi, é in generale il- 
lusorio coltivare l ’idea di u n ’im posta progressiva. In 
realtä, il peso dell’im posta sui reddito ricade solo sui 
redditi «accertabili» in registrazioni ufficiali. E tra  questi 
il peso m aggiore della tassazione grava su coloro il cui 
status economico, sociale e politico non é abbastanza 
forte da consentire loro di scaricare Γonere sugli altri. 
Coloro i cui redditi sono registrati, m a la cui forza con- 
tra ttuale  é rilevante, riescono de facto a m aggiorare le 
loro en tra te di un  am m ontare pari all’im posta. Il d a 
tore di lavoro non puo fare altro ehe pagare il salario
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lordo per il quale il d ipendente é disposto a lavorare. 
In questo modo il dipendente scarica su altri il suo onere 
fiscale. Né Γ im posta progressiva puo avere effetto su- 
gli im prenditori privati, i quali a loro volta trasferisco- 
no il carico fiscale sui clienti aum entando i prezzi. In- 
fine, i m eno colpiti sono proprio coloro ehe la propa
ganda fiscale populista dichiara essere quelli ehe do- 
vrebbero sopportare il m aggior gravam e: i percettori 
di «redditi invisibili».

T orn iam o ora a esam inare il bilancio sotto il profi - 
lo delle entrate.

d) Benché non si tra tti di una categoria di imposte 
in senso tecnico, ricordero qui i diritti doganali. Se i di- 
ritti doganali sono indispensabili per coprire le spese 
di bilancio, allora devono incidere in m isura lim itata, 
in modo da distorcere il m eno possibile il livello dei 
prezzi. E la cosa piu im portante é che venga fissato un 
diritto  doganale uniform e e lineare su qualsiasi genere 
di im portazione. (N on desidero en trare  nella questio
ne se rU n g h eria  voglia im porre sovrattasse o diritti do
ganali non preferenziali su talune merci di im portazio
ne, secondo il paese d ’origine.) T ran n e  giustificate ec- 
cezioni, non dovrebbero esserci differenziazioni tra  le 
tariffe doganali sui vari p rodo tti.42 L a tariffa dogana
le dovrebbe essere rigorosam ente uniform e, indipen- 
dentem ente dal fatto ehe l ’im portatore dichiari caffe o 
com puter, automobili o indum enti per bam bini, in m o
do da evitare distorsioni dei prezzi relativi.

E possibile fissare un a  quota ragionevolm ente lim i
ta ta  di merci duty-free per i turisti, m a tu tti gli articoli 
eccedenti tale quota devono essere soggetti a dazio. Co- 
m unque, i privati cittadini dovrebbero essere liberi di 
im portare qualunque tipo di m erce desiderino, e in 
quan titä  illim itata, purché paghino il suddetto diritto 
doganale uniform e. Ecco un  esempio d ’attualitä. I p ri
vati cittadini dovrebbero avere il d iritto  di acquistare 
un num ero illim itato di com puter con valuta pregiata
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ottenuta sui mercato valutario privato e dovrebbero es- 
sere liberi di in trodurre  nel paese queste attrezzature. 
U na volta ehe il privato cittadino abbia pagato i diritti 
doganali uniform i, dovrebbe essere padrone di riven- 
dere i com puter appena im portati a prezzo libero, cioé 
al prezzo ehe l ’acquirente é disposto a pagare.

II diritto  di libere im portazioni da parte dei privati 
é un incondizionato diritto  legale dei cittadini. L a fon 
te della  va luta  usata  per queste im portazion i é u n ’al
tra questione. F inché il privato cittad ino  si procura la 
valuta  straniera sui m ercato privato , non sorge alcun  
problem a economico. E im perativo ehe durante  la ma- 
novra di stabilizzazione si arrivi a fissare un tasso di 
cambio realistico e uniform e, contem poraneam ente al- 
1’introduzione della convertibilitä. In questa occasio
ne, naturalm ente, dovrä essere sancito il diritto di ogni 
cittadino ungherese di cam biare liberamente fiorini un- 
gheresi contro valu ta stran iera convertibile presso la 
banca centrale.

Benché al m om ento il nostro terna principale sia la 
m anovra di stabilizzazione, vale la pena di m enziona- 
re u n ’altra  questione relativa alie im portazioni priva
te: che cosa bisognerä fare nel periodo ehe precede la 
com pleta attuazione della m anovra di stabilizzazione 
e prim a che siano stati introdotti un tasso di cam bio 
realistico e una vera convertibilitä? Dal mio punto  di 
vista non ha  senso che, in presenza di un tasso di cam- 
bio irrealistico, la banca centrale garantisca grandi 
quan titä  di valuta stran iera a ogni cittadino in nom e 
dei suoi d iritti civili. L a convertibilitä del fiorino pres
so la banca centrale dovrebbe diventare un diritto  ci
vile come risultato della m anovra di stabilizzazione, m a 
deve essere sostenuta da  condizioni econom iche ade- 
guate: prezzi liberi e razionali e un  razionale tasso di 
cam bio delle valute pregiate.

E ora qualche altra osservazione di carattere gene- 
rale sui principi fondam entali del bilancio concernen
te il lato delle entrate.
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N ell’enum erare le entrate non ambivo alia comple- 
tezza. Sí potrebbe aggiungere qualche altra fonte (le 
tasse, per esem pio).43 E com unque vitale, non appena 
si tra tte ra  di definire i dettagli della m anovra, ehe la 
som m a totale dei cespiti della tassazione (im posta sui 
consum i, imposte sui ruoli, im posta sui profitti e dirit- 
ti doganali) copra le spese effettive. II bisturi non deve 
trem are nelle m ani dei chirurgo. Le aliquote fiscali de- 
vono essere fissate in m odo da coprire le spese con as- 
soluta certezza.

In precedenti dibattiti svoltisi sulla stam pa in terna 
di entrate di bilancio, in discorsi politici e duran te  il 
dibattito  parlam entare sui bilancio statale e sulla legge 
tribu taria , si sono ascoltati alcuni com m enti di un di- 
lettantism o da lasciare sgomenti. Alcune osservazioni 
davano Γ im pressione ehe tu tto  il succo della questione 
si riducesse alia dom anda: «Chi pagherä il conto? Il b i
lancio o la popolazione?». Gli avidi burocrati dei fisco 
si sentono vittoriosi quando riescono a scaricare tu tta  
la responsabilitä sulla popolazione, e i «difensori dei po- 
polo» sono dei pari trionfanti quando possono rovesciare 
tu tte  le coipe sui bilancio. Nel frattem po, gli uni e gli 
altri perdono di vista il fatto che in un  caso come nel- 
l ’altro é la popolazione a dover sopportare tutti i costi, 
eccetto, naturalm ente, per quella parte ehe lo stato rie- 
sce a scaricare tem poraneam ente suile fonti estere, in 
cambio di un ulteriore indebitam ento con 1’estero. Nel 
lungo term ine pero anche questo debito dovrä essere 
pagato dalia popolazione, dalle attuali e dalle future ge- 
nerazioni. Il problem a da considerare non é una scelta 
tra  bilancio e popolazione. La questione, invece, riguar- 
da sem pre la distribuzione degli oneri tra  i vari strati della 
popolazione, tra  le attuali e le fu ture generazioni.

U n ’altra questione riguarda la forma nella quale si 
pensa di far coprire questi costi alia popolazione. Vi 
sono differenti vie tra  cui scegliere: la gente potrebbe 
pagare prezzi ehe com prendano im plicitam ente le im 
poste (im posta sui consum i); potrebbe essere messa di
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fronte a una soluzione speciosa nella quale sem bra ehe 
sia il datore di lavoro a pagare le tasse (imposta sui ruoli 
paga); potrebbe essere tassata indirettam ente attraverso 
l ’inflazione, e cosi via. M a quale ehe sia il metodo, é 
la popolazione a pagare il conto. O ra , poiché a questa 
situazione non si sfugge, vorrei alm eno suggerire ehe 
la procedura dell’im posizione sia la piü semplice e la 
piü efficace possibile. Se le mié proposte venissero messe 
in pratica, potrem m o sm antellare il grosso della buro- 
crazia fiscale di recente creazione. Solo questo sareb- 
be gia di per sé un bel vantaggio.

Ó ra  volgeremo la nostra attenzione al lato déllé wei
te. AI m om ento della m anovra la spesa deve essere con
siderata data. Ci sono solo due capitoli ehe devono es
sere elim inati dal bilancio.

Il prim o capitolo riguarda le sovvenzioni statali ai prezzi 
di determ inati beni di consum o. Il processo di cancel- 
lazione di parte di queste sovvenzioni é giä avviato ed 
é possibile che ulteriori m isure vengano prese prim a 
dell’inizio della m anovra vera e propria. M a sia ehe 
il processo abbia m ancato gran parte dei suoi obiettivi 
dichiarati sia ehe abbia fatto m olta strada, al m om en
to della «chirurgia» questo com pito penoso dovrä esse
re defmitivamente e completamente compiuto. Non do- 
vrebbero esserci scuse per chi non volesse prendere la 
medicina, quali ehe possano essere le controindicazioni.

Personalm ente credo ferm am ente ehe lo stato deb- 
ba agire in m odo um ano; é non solo d iritto  m a anche 
dovere dei parlam ento varare spese di politica sociale 
adeguate alle potenzialitä dei paese. M a queste spese 
non devono assumere la forma di sussidi ai prezzi, per- 
ché i prezzi sovvenzionati non aiutano solo i bisogno- 
si, m a anche coloro ehe bisognosi non sono. A pprovo 
inoltre l ’idea ehe lo stato si assum a il patrocinio della 
cultura, insieme con altre istituzioni e privati cittadi- 
ni. M a, anche in questo caso, non in form a di sussidi 
ai prezzi. Se ce lo possiamo perm ettere, diam o agli
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studenti buoni acquisto per i libri; m a i prezzi dei libri 
devono restare realistici, devono, cioé, coprire costi e 
profitto. N on c ’e alcuna necessitä di sovvenzionare gli 
acquisti di libri a chi é in grado di com prarseli a prez- 
zo di m ercato.

Im portantissim o: stante 1’attuale livello economi- 
co d e irU ngheria , niente giustifica il sostegno ai prezzi 
dei generi alim entari. L ’attuale standard  dello svilup- 
po economico dei paese é piü ehe sufficiente a garanti- 
re a ogni cittadino la soddisfazione delle sue necessitä 
vitali. E dunque, perché m ai il paese deve continuare 
a tenere artificialm ente bassi i prezzi dei prodotti ali
m entari e con cio sovvenzionare coloro ehe potrebbero 
pagare i reali prezzi di mercato? Perché l’U ngheria deve 
essere oggetto di ridicolo agli occhi dei turisti austria- 
ci, che vengono in massa ad acquistare carne a un prez- 
zo ehe é una frazione di quello ehe pagherebbero nel 
loro paese? Io mi rendo perfettam ente conto ehe ci so
no segmenti della nostra societä ehe stentano a sbarca- 
re il lunario anche con i prezzi attuali dei generi ali
m entari. Q uesti gruppi, ehe com prendono pensionati 
con pensioni misere o che vivono in condizioni parti- 
colarm ente sfavorevoli, devono essere assistiti d iretta- 
m ente con aiuti in denaro, sussidi in na tu ra  o buoni 
pasto, m a non, nel m odo piü assoluto, con u n ’assurda 
distorsione dei sistem a dei prezzi.

L ’altro capitolo da elim inare dal bilancio dello sta
to é l ’enorm e am m ontare di sussidi di ogni genere alia 
produzione, salvo un paio di eccezioni chiaram ente de
finite. Q uesto é proprio il m om ento giusto per porre 
fine a ven t’anni di discussioni suile imprese statali pas
sive e suile grandi cooperative agricole. Le due ecce
zioni am missibili sono le seguenti:

a) A iuto tem poraneo, per consentire di superare i 
m om enti peggiori dello shock susseguente alia mano- 
vra.

b) A iuto tem poraneo, da concedere alie industrie o
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ai settori nascenti. La letteratura abbonda di argomenti 
a sostegno della protezione delle im prese nascenti alio 
scopo di favorire la produzione nazionale. O ccorre in- 
fatti attendere ehe i pionieri ungheresi acquisiscano co- 
noscenze pratiche e conseguano economie di scala. 
Questo tipo di aiuto, sia sotto form a di sovvenzioni sta- 
tali ehe di tariffe protezionistiche, dovrebbe avere, co- 
m unque, una scadenza prefissata; se nel frattem po il 
nuovo produttore non sara riuscito a rafforzarsi, 1’aiu- 
to dovrä essere ritirato . N on c ’e alcuna necessitä di 
m antenere in vita con mezzi artificiali delle organizza- 
zioni non vitali.

R iassum endo: la m anovra deve ristabilire il pareg- 
gio dei bilancio. Questo é assolutamente necessario per 
elim inare l ’inflazione. Q uando  sostenevo che 1’infla- 
zione é prodotta dal governo in carica, mi riferivo prin- 
cipalm ente (benché non esclusivamente) agli aspetti fi
scali dei processi che alim entano l ’inflazione. I mezzi 
per arrivare finalm ente a risanare il bilancio sono nel- 
le m ani dei governo in carica e dei parlam ento, ehe de
term ina e vota le en tra te e le spese dei governo.44

Nel periodo successivo alia m anovra é im portante 
m antenere, e anche aum entare, gli sforzi d iretti a fal- 
cidiare le spese di bilancio. Q uan to  m aggior successo 
avranno questi sforzi, tanto  piü grande sara la possibi- 
litä di ridurre  la pressione fiscale. U n taglio delle im 
poste aum enterebbe certam ente la popolaritä dei go
verno. M a attenzione: du ran te  la m anovra non pos- 
siamo varare in anticipo pretesi tagli di cui non siamo 
ancora sicuri.

Il controllo della domanda aggregata

Senza aspirare alia com pletezza, desidero solo discu
tere alcune idee, e soprattu tto  porre in evidenza i peri-
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coli che potrebbero m ettere in forse il successo del pro
gram m a di stabilizzazione.

AI m om ento della m anovra, la quan titä  totale di 
m oneta detenuta dal settore privato é costante. Di con- 
seguenza, non c’e il rischio che il suo potere d ’acqui- 
sto diventi incontrollabile. Com e ho giä messo in evi- 
denza, la quota di credito erogata dal settore déllé ban- 
che statali al settore privato deve essere predeterm ina- 
ta. D a un canto, il settore privato deve poter ottenere 
questi crediti a richiesta, cioé bisogna im pedire che il 
settore statale li risucchi. D ’altro canto, é anche neces
sario im pedire che il settore privato oltrepassi questi 
limiti durante la prim a, critica fase della m anovra. U na 
volta che il settore privato sia in grado di reggersi da 
solo, sara possibile aum entare 1’erogazione dei credito 
in proporzione all’aum ento delle richieste. Nel frattem- 
po, le un ita  dei settore privato dovrebbero essere inco- 
raggiate a creare reciproci rapporti di credito sempre 
piú estesi, ed é anche im perativo creare F infrastru ttu- 
ra legale resa necessaria da questi contatti.

II bilancio statale é stato discusso in dettaglio nella 
sezione precedente. Supponiam o ehe i principi ivi de- 
scritti siano stati tu tti realizzati, cioé ehe la dom anda 
creata dal bilancio statale sia stata fortem ente ridotta.

II pericolo reale risiede nell’eventualitä che si per- 
da il controllo della dom anda delle aziende di stato 
(nonché di quel settore di proprietä quasi-statale costi- 
tuito dalle grandi cooperative). R icorderete che in pre- 
cedenza ho proposto norm e per frenare la spesa delle 
aziende statali. O ra  ribadisco la proposta, m ettendo al 
tem po stesso in rilievo che il vero test di questo freno 
sara la stessa m anovra di stabilizzazione. Nei decenni 
trascorsi, le au toritä  fm anziarie hanno perseguito una 
politica di rigorosa restrizione monetaria.45 Q uesto sfor- 
zo é riuscito solo in parte. E riuscito a im pedire u n ’im- 
pennata  eccessiva della dom anda aggregata e 1’esplo- 
dere di u n ’inflazione galoppante come quella verifica-
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tasi in Iugoslavia o in Polonia. T uttavia, abbiam o sem
pre u n ’inflazione intorno al 15-25 % , che é giä eccessi- 
va. La restrizione era accom pagnata da spasmi di va
rio genere e da effetti collaterali indesiderabili; spesso 
im pediva l ’aum ento della produzione e degli investi- 
m enti anche in aree dove sarebbero stati assai profit- 
tevoli.

D ato che finora i tassi reali di interessé sono stati 
irrealisticam ente bassi (vale a dire leggerm ente o for
tem ente negativi), non era possibile sviluppare una po
litica m onetaria restrittiva veram ente razionale. Se non 
altro, pero, l ’esperienza ha dim ostrato ehe nelle nostre 
condizioni é possibile a ttuare delle restrizioni m oneta
rie, anche se é auspicabile che in futuro questa politica 
venga condotta in m odo piu prudente e su basi piü so
lide. U no dei prim i e piü im portanti strum enti di que
sta politica sara 1’applicazione di un elevato tasso di 
interessé reale positivo sui prestiti.

In  ogni caso, la storia recente delle restrizioni m o
netarie fornisce u n ’istru ttiva illustrazione della neces- 
sitk di realizzare simultaneamente le varie parti dei p ro
gram m a di stabilizzazione. La restrizione m onetaria, 
cosi come é stata a ttua ta  finora, in assenza delle altre 
necessarie misure com plem entari, non ha prodotto i ri- 
sultati desiderati: non ha posto fine all’inflazione e al
ia prassi di m antenere artificialm ente in vita le azien- 
de inefficienti. Com e risultato, il principio della restri
zione m onetaria é stato disgraziatamente screditato agli 
occhi di m ohi, sicché in futuro sara piü arduo appli- 
carlo.

D obbiam o essere pienam ente consapevoli dei feno- 
meni ehe si accompagnano alia restrizione della dom an
da aggregata. Q ui ne indico solo due.46

1. Nella classica econom ia socialista dirigista, 1’eroga- 
zione dei credito era monopolio dei sistem a bancario 
statale. II «credito commerciale», cioé la concessione di
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mutuo credito tra imprese di proprietä dello stato, era rigoro- 
sam ente vietato. M a con il nascere di riform e tipo «so- 
cialismo di mercato» e con la parziale liberalizzazione 
delle aziende statali, il credito interaziendale non solo 
é nato di coipo, m a é anche divenuto prassi generaliz- 
zata in tu tti i paesi socialisti riform isti. Q uesto tipo di 
credito é un accordo, tra  creditore e debitore, in parte 
volontario e in parte obbligato. L ’azienda acquirente 
si rifiuta sem plicem ente di pagare 1’azienda venditri
ce e quindi la costringe a venderle la forn itura a cre
dito. Se, come risultato, il creditore obbligato diven- 
ta  anch’esso insolvente, rifiuterä a sua volta di pagare 
i propri fornitori. Alla fine si verifica una vera e pro
pria  crisi di liquiditä: i creditori fanno la coda davanti 
ai loro debitori, in attesa ehe essi si degnino di pagare 
i debiti.

Di fronte a questa situazione intollerabile, il siste- 
m a bancario, mosso a pietä, offre un aiuto a coloro ehe 
si trovano nelle condizioni peggiori, scontando una par
te dei loro paghero e delle loro tratte. Q uesta é una delle 
m anifestazioni distorte dei sistema pseudocreditizio, 
dei sistem a pseudobancario e dello pseudom ercato dei 
capitali in U ngheria. Q uelle che sem brano vere tran- 
sazioni fm anziarie m ascherano sem plicem ente il fatto 
ehe é assolutam ente impossibile bloccare la produzio- 
ne delle aziende, dato ehe questo darebbe esca alie pro- 
teste operaié e creerebbe cali della produzione ehe con- 
durrebbero  a gravi fenom eni di scarsitä, alia violazio- 
ne dei contratti internazionali e via dicendo.

Il credito com merciale interaziendale é un a  n a tu 
rale concom itanza dei contatti finanziari e delle tran- 
sazioni economiche tra  le aziende. D urante la program  - 
m azione quantita tiva dei processo di stabilizzazione, 
é necessario tener conto dell’esistenza del credito com 
merciale. D obbiam o anche porre fine al suo manife- 
starsi nelle forme distorte delle «code» per ottenere pa- 
gam enti dovuti e delle conseguenti crisi di liquiditä.
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D obbiam o sviluppare le forme legali e le istituzioni del 
credito com merciale consuete nelle economie di m er
cato. L ’estorsione di credito da parte delle im prese de
bitrici non dovrebbe essere tollerata; bisognerebbe in- 
vece incoraggiare lo sviluppo di relazioni di credito vo- 
lontarie tra  le aziende. Lo sconto e 1’accettazione di pa- 
ghero cam biari con girata dovrebbero diventare con
suetudini norm ali della vita commerciale e finanziaria.

L ’allungarsi delle «code» davanti alie aziende sta- 
tali insolventi potrebbe tra  1’altro m andare in rovina 
alcuni dei fornitori privati in m ancanza dei pagam en- 
to delle forniture. II settore statale é incline ad asse- 
gnare alie im prese private le ultim e posizioni nella fila 
dei creditori involontari. Le prospettive di recupero dei 
debito sono molto piú brillanti per u n ’influente azien- 
da di proprietä statale ehe non per u n ’im presa privata 
che non goda degli stessi appoggi. Per esempio, l ’im- 
presa di stato puo recuperare il suo credito grazié al- 
Γ intervento dei settore bancario statale. Q uesto é uno 
dei cam pi nei quali il settore privato ha un  reale biso- 
gno di protezione. In  arm onia coi requisito num ero 2 
del capitolo 1, é essenziale ehe sia garantito  il rispetto 
dei contratti tfa  aziende di stato e aziende private. Se 
u n ’im presa statale agisce in qualitä di venditore o com- 
pratore in forza di un  contraito  con u n ’im presa priva
ta, deve essere obbligata a rispettare in pieno i term ini 
dei contraito . N aturalm ente, questo vale anche per 
1’im presa p rivata .47

2. L ’argom ento retribuzioni é la parte piü difficile, e po- 
liticam ente piu delicata, della m anovra di stabilizza- 
zione. Dobbiam o assicurarci che l’am m ontare comples- 
sivo delle retribuzioni erogate dal settore delle aziende 
statali non eccéda il tetto consentito dal program m a 
di stabilizzazione. N on sono in grado di dire quale 
debba essere questo tetto in cönfronto al livello delle
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retribuzioni nom inali del periodo antecedente alia sta- 
bilizzazione. E possibile che per un breve periodo si 
debba concedere un certo surplus di potere d ’acquisto, 
e ehe questo provvedim ento venga accom pagnato da 
u n ’ondata di aum enti dei prezzi — un transitorio  «au- 
m ento correttivo dei livello dei prezzi» al fine di assor- 
bire una porzione del risparm io forzato non speso e di 
liquidare i «residui m onetari». E anche possibile ehe 
cio non sia necessario; m a occorre u n ’ulteriore, estesa 
analisi.48

U na volta ehe questo livello salariale medio, ehe do- 
vrä restare fisso per un certo tem po, sia stato determ i
nato, si potranno applicare m old strum enti per stabi- 
lizzarlo. Secondo alcuni econom isti, la concessione di 
credito alie aziende deve essere rigorosam ente legata 
all’osservanza delle norm e salariali. H o qualche dub- 
bio che ciö possa bastare. Probabilm ente occorrerä ap
plicare m isure piü drastiche. R iconsiderando le espe- 
rienze dei passato, sara possibile identificare gli s tru 
m enti di regolazione relativam ente piu efficaci.

In  questo studio non desidero assolutam ente p ren 
dere posizione sui tipo di form ula da adottare; tutta- 
via, tanto  per fare un  esempio, si potrebbe fissare un 
lim ite al fondo salari complessivo di u n ’azienda, op- 
pure il fondo salari potrebbe essere determ inato  come 
una quota della produzione o con qualche altra formula. 
M i rendo conto ehe questo ridu rrä  Γ autonóm ia delle 
direzioni dell’im presa e renderä piu difficile la combi- 
nazione ottim ale dei fattori di produzione. Cio nono- 
stante, se non adottiamo questa misura, i m anager delle 
im prese statali continueranno a far crescere indiscri- 
m inatam ente le retribuzioni. Ci troverem m o, inevita- 
bilm ente, nella posizione della C ina di alcuni anni fa, 
ehe é quella iugoslava e polacca nel 1989. La situazio- 
ne non puo essere controllata in m odo indiretto. In- 
gannerem m o noi stessi se, in un sistem a di proprietä

125



statale burocratica, ci aspettassim o dal m anager di 
u n ’impresa statale un rigido controllo déllé retribuzioni.

II capitolo 3 tornera sulié conseguenze politiche del 
problem a e discuterä altresi il ruolo dei sindacati. Q ui 
servono unicam ente considerazioni economiche. M i 
rendo conto che il controllo delle dinam iche salariali 
m ediante strum enti am m inistrativi pregiudica sotto 
molti aspetti l ’efficienza. M a l ’unica possibilitä di m o
dificare questa situazione sta nel sostituire la proprietä 
statale con quella privata. Solo la proprietä privata é 
in grado di opporre un «antagonista» naturale al dipen- 
dente che chiede un  aum ento della retribuzione; Γ an 
tagonista é il proprietario, che paga i salari di tasca sua. 
N on é possibile sim ulare questo conflitto autentico e 
naturale attraverso «riforme di pseudoproprietä»; e fin- 
ché p revarrä  la proprietä statale, per fronteggiare la 
pressione dal basso per ottenere aum enti salariali, si 
potranno usare solo strum enti burocratici.

In  u n ’econom ia capitalistica m atura, una politica 
m onetaria restrittiva costringerä norm alm ente le sfere 
delle im prese a congelare le retribuzioni, o add irittu ra  
a ridurle. L ’im presa non puo ottenere la quan titä  di 
m oneta necessaria e come risultato non e disposta a pa- 
gare di piü i propri dipendenti. N on é certo che questo 
meccanismo funzioni completamente neppure nelle eco
nom ic capitalistiche m ature, m a é probabile. Q uesto 
non é assolutam ente il caso dell’econom ia ungherese, 
ehe e per tre quarti socialista e per un  quarto  capitali
stica. Si possono citare num erosi esempi di im prese di 
proprietä statale che, pu r versando in condizioni di- 
sperate, continuavano ad aum entare senza controllo le 
retribuzioni dei dipendenti. Esse partivano dalia con- 
vinzione ehe, se non altro, per questo scopo, sarebbe- 
ro riuscite a trovare il denaro necessario; nel peggiore 
dei casi non avrebbero pagato i fornitori. Ecco perché 
é impossibile evitare 1’im posizione d iretta  di limiti b u 
rocratici alie retribuzioni dei settore statale unghe-
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rese.49 Benché questa idea sia em ersa da u na  ventina 
d ’anni, cioé fin dall’introduzione della riform a di m er
cato nella proprietä statale, finora l ’argom ento é stato 
sem pre evitato .50 M a é giunto il m om ento di affron- 
tare  T am ara realtä.

Desidero m ettere ancora una volta in rilievo ehe il 
m antenim ento della disciplina salariale é il talione d ’A- 
chille della m anovra di stabilizzazione. Se falliremo su 
questo punto, Tintera m anovra sara stata completamen- 
te inutile.

La formazione di prezzi razionali

Indichiam o subito i risultati auspicabili. La m anovra 
avrä successo se alia fine sostituirä Tattuale arb itrario  
e, dal punto di vista economico, irrazionale sistema dei 
prezzi con un razionale sistem a di prezzi di m ercato, 
in cui i prezzi contengano significative informazioni eco- 
nom iche. Q uesto cam biam ento dipende da molte con- 
dizioni. Alcune sono evidenti di per sé e sono abba- 
stanza facili da attuare. A ltre sono abbastanza difficili 
da soddisfare e contengono inevitabili contraddizioni.

Com inciam o con la parte piü evidente. I prezzi di 
tu tte  le transazioni dei settore privato dovrebbero po- 
tersi m uovere liberam ente, senza essere intralciati da 
interventi statali. Di per sé ciö non basta a garantire 
ehe il «sistema privato dei prezzi» diventi razionale per 
Teconom ia nel suo complesso, dato ehe vi sono num e
rose unita  dei sistem a privato ehe hanno contatti coi 
settore statale, sia come venditori sia come com prato- 
ri. Di conseguenza, i prezzi dei settore statale si mi- 
schieranno ai costi e ai prezzi dei settore privato. T ut- 
tavia il flusso input-output* nel settore privato sara

* Il flu sso  d e i  b e n i  e  se rv iz i ch e  c o s titu isc o n o  il p ro d o t tp  (o u tp u t)  
d i u n  s e tto re  p ro d u t t iv o  e  eh e  v e n g o n o  im p ie g a ti  c o m e  in g re d ie n t i  ( in 
p u t)  n e i  p ro c ess i p ro d u t t iv i  d i a l t r i  s e tto r i . [N.d.T. ]
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com parativam ente elevato in num erosi prodotti e ser- 
vizi, sicché per un  gran num ero di prezzi lo standard 
sul quale m isurare i prezzi statali sarä dato dai prezzi 
privati.

II riordinam ento  dei prezzi nel settore statale é un 
osso assai piú duro. Com inciam o la nostra analisi chia- 
rendo come vogliamo ehe si formino i prezzi nel setto
re statale dopo ehe la m anovra di stabilizzazione sara 
stata com pletata. Lo scopo é di arrivare ad avere prez
zi tali da equilibrare il m ercato. Pertanto , tranne po
che eccezioni, la totale liberalizzazione dei prezzi é neces
saria anche nel settore statale. Q uanto  prim a la m ano
vra raggiungera questo scopo, tanto  meglio sara.

Le eccezioni perm anenti riguardano quei prodotti 
e servizi i cui prezzi sono regolati anche nelle econo
mic di m ercato piú sviluppate e m ature: i servizi pub- 
blici, la produzione dei m onopoli naturali, e cos! via.

M entre suggerisco senza esitazione ehe, come ri- 
sultato finale della m anovra di stabilizzazione, dovre- 
mo arrivare alia liberalizzazione dei prezzi, per q u an 
to riguarda la strada da seguire posso solo offrire dei 
suggerim enti condizionali. La prim a condizione da con
siderare é la misura della liberalizzazione dei prezzi rag- 
giunta dall’econom ia ungherese nel settore statale pri
ma dell’inizio della m anovra di stabilizzazione. U na 
parziale regolazione dei prezzi e una liberalizzazione 
a m éta dei prezzi com portano m ohi rischi, sia separa- 
tam ente sia nella loro interazione. Buoni o cattivi ehe 
siano, quando l ’intervento chirurgico avrä inizio, bi- 
sognerä tener conto dei risultati déllé precedenti libe- 
ralizzazioni parziali. E chiaro ehe a questo punto  un 
ritorno a m anovre restrittive non sarebbe opportuno. 
(U na possibile eccezione potrebbe verificarsi nel caso 
in cui siano introdotte, m isure sbagliate, ehe consen- 
tano prezzi liberi in quei settori che sono norm alm en
te regolati anche nelle economie di m ercato sviluppate 
e m ature.)

128

4 . Verso una economic libera



Q uando  si considera il sistem a dei prezzi, occorre 
tener presente anche lo stato dell’offerta e le dim ensio
ni delle riserve di beni di consum o essenziali, energia 
e m aterie prim e. Q ualora, a caüsa di un  errore dei go- 
verno o semplice sfortuna, si m anifestino gravi forme 
di scarsitä di beni, allora sara necessario riflettere sui 
fatto se valga la pena di consentire ai prezzi dei pro- 
dotti e dei servizi essenziali di im pennarsi all’aw io  della 
m anovra. Si pub prendere la decisione di bloccare i 
prezzi per un  breve periodo transitorio , m a questa mi- 
sura deve essere adottata  senza abbandonare la deter- 
m inazione di aum entare rapidam ente 1’offerta — per 
esempio, ricorrendo alie im portazioni — per poi p ro 
cedere alia liberalizzazione dei prezzi. C on la sola ec- 
cezione della lim itata sfera dei prezzi perm anentem ente 
controllati, ogni episodio di regolamentazione dei prezzi 
dovrä essere visto come un male passeggero, al quale 
porre term ine nel piü breve tem po possibile. Q uanto  
prim a verranno liberalizzate le im portazioni, compre- 
se quelle private, e quanto  m aggiori saranno le oppor- 
tun itä  per il settore privato di colm are rapidam ente i 
vuoti lasciati dal settore statale, tan to  piü sara possibi
le porre rapidam ente fine a tale regolam entazione.

Al principio dei processo di stabilizzazione, le azien- 
de di proprietä statale — non abituate a un  regim e di 
prezzi liberi — possono incontrare qualche difficoltä 
nel determ inare i propri prezzi iniziali. E utile applica
re qualche regola pratica, tenendo ben presente che que
sto é solo il principio. Piü tard i, le forze del m ercato 
possono determ inare prezzi divergenti da quelli iniziali 
richiesti dalle aziende di stato.

Per quanto  riguarda i prodotti tradables (beni espo- 
sti alia concorrenza intemazionale), un  potenziale punto 
di partenza é il principio orm ai collaudato dell’aggiu- 
stam ento dei prezzi in terni su quelli dei paesi capitali
stic!. Innanzitu tto , dovrem m o prendere in considera- 
zione per ogni prodotto i prezzi quotati dai partner com-
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merciali capitalistic!. Per semplificare al massim o, di- 
rei ehe, dopo aver convertito i prezzi con l ’aiuto dei 
tassi di cam bio del settore privato, non ci dovrebbero 
essere vistose differenze tra  i sistemi dei prezzi interni 
ed esteri definiti dai rapporti tra  i prezzi di vari prodot - 
ti, per esempio forniture elettriche a V ienna e a B uda
pest, carni nell’A ustria orientale e nell’U ngheria occi
dentale, auto a M onaco e a Budapest. Se si arrivasse 
a questo, la m aggior parte delle inutili escursioni a ll’e- 
stero per lo shopping avrebbero fine; e, senza alcun bi- 
sogno di divieti am m inistrativi, lo shopping turistico si 
lim iterebbe a transazioni basate su vantaggi com para
ti a en tram be le parti.

La realizzazione di questa concezione implica l’at- 
tuazione dei precedenti punti di questo capitolo: rigo- 
rosa uniformba delle imposte sui consumi e delle tarif- 
fe doganali ed elim inazione dei sussidi ai consum atori 
e ai produttori.

D urante la stabilizzazione dei 1946, l ’iniziale siste- 
m a dei prezzi relativi espresso in fiorini venne formu- 
lato sulla base dei prezzi dei 1938 espressi in pengő, la 
valuta ungherese deU’epoca. Oggi bisogna adottare una 
procedura altrettanto semplice. Ma ora le basi per la 
formazione dei prezzi dovrebbero essere i prezzi rela
tivi del capitalismo contemporaneo piuttosto che i prezzi 
ungheresi del passato. Per esempio, le imprese potreb- 
bero assumere come punto di partenza gli attuali prezzi 
in A ustria o in G erm ania O ccidentale. N on che io cre- 
da che, dal punto  di vista della teória econom ica pura, 
questi siano prezzi esem plarm ente ottimali. N iente dei 
genere; anche questi prezzi sono distorti da num erosi 
fattori. E poi superfluo aggiungere che in Ungheria la 
situazione domanda-offerta e la struttura dei costi so
no differenti. Eppure, malgrado tutto, i prezzi austriaci 
e quelli tedesco-occidentali sono perlomeno veri prez
zi. Tra tu tte le economie di m ercato, sono questi i paesi 
con i quali 1’U ngheria  m antiene i legami piu stretti e
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che, nella m aggior parte dei casi, gli uom ini d ’affari e i 
turisti ungheresi prendono come term ini di confronto.

Se poi si tra tta  del prezzo prescritto inizialm ente 
dallo stato o del prezzo fissato liberam ente dall’azien- 
da statale, suggerirei di partire dal seguente calcolo: 
a che prezzo un particolare prodotto potrebbe essere 
venduto o acquistato in A ustria o in G erm ania O cci
dentale? Q uesto prezzo dovrebbe essere convertito in 
fiorini al tasso di cam bio effettivo al m om ento dell’o- 
perazione. (La questione dei tassi di cam bio verrä  d i
scussa nella prossima sezione.) II risultato dovrebbe es
sere il prezzo interno con il quale lo stato venditore fa 
il suo ingresso nel m ercato all’inizio della m anovra.

I prezzi relativi del settore privato rappresentano 
u n ’ulteriore im portante base per fissare i prezzi iniziali 
della m anovra. A bbiam o giä toccato questo argom en- 
to in relazione al tasso di cam bio privato della valuta 
straniera. L ’idea, com unque, va assai piu in la. Per 
esempio, veri prezzi di mercato sono giä emersi nel m er
cato privato dei generi alim entari, negli affitti degli ap- 
partam enti di proprietä privata, nel m ercato immobi- 
liare e in u n a  parte significativa dei settore dei servizi. 
Per P im presa statale sarebbe utile com inciare da que
sti prezzi allorché im m etterä i suoi prodotti nel m erca
to duran te  la m anovra, proprio perché questi sono ve
ri prezzi di m ercato e non escogitati artificialm ente in 
un ufficio.

I prezzi esteri e quelli in terni dei m ercato privato 
potrebbero offrire un  orientam ento  per la determ ina- 
zione dei prezzi relativi di vari prodotti e servizi. Q uesti 
prezzi relativi potrebbero poi essere usati dalle azien- 
de statali quando, du ran te  la stabilizzazione, faranno 
il loro ingresso nel m ercato. Il livello generale dei prezzi 
é una questione diversa: d ipenderä da num erosi altri 
fattori m acroeconom ici (offerta di credito, livello delle 
retribuzioni, offerta e dom anda aggregata, e cosi via).

Q uando 1’azienda statale fa i suoi calcoli, tiene conto
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del tasso di cambio determ inato  dalle au toritä  finanzia- 
rie statali e utilizzato dal sistem a bancario statale (vé
di la sezione seguente). L ’azienda deve anche prende
re in considerazione gli effettivi tassi d ’interessé reali fis- 
sati a un livello razionale e im posti dal settore banca
rio statale. Q uesti tassi, ehe dovrebbero essere appli
cati alm eno nel periodo iniziale della m anovra, devo- 
no essere resi noti in anticipo. Potranno essere modifi
cati in un secondo tem po, in relazione alia situazione 
del m ercato del credito.

A nche se dispone di indicatori ehe la guidano nella 
determinazione dei prezzi, quando finalmente l’azienda 
fara il suo ingresso nel m ercato — dato alia luce dalia 
m anovra — e dovrä scegliere il suo prezzo iniziale, sa
ra  in un certo senso costretta a fare un salto nel buio.

Q uello che accadrä successivamente dovrebbe es
sere determ inato  dal libero gioco della dom anda e del- 
l ’offerta. E im portante liberalizzare rapidam ente tu tti 
i prezzi (tranne quelli dei prodotti di monopolio, rego- 
lam entati in perm anenza). C i vorrä  un p o ’ di tem po 
prim a che la dom anda e l ’offerta raggiungano l’equi- 
librio e un prezzo di equilibrio possa emergere. Non va 
dim enticato il fatto che nel frattem po anche il com m er
cio con l’estero prosegue, e che la maggior parte di que
ste transazioni saranno effettuate da  operatori privati 
esteri. Nel m ercato faranno la loro com parsa gli im- 
portatori, si tra tti di aziende statali ungheresi, im pre- 
se private ungheresi, imprese capitalistiche estere, o joint 
venture, ed en treranno  in concorrenza con i produtto- 
ri nazionali. Se il prezzo di vendita iniziale assicurava 
alti profitti, a ttirerä  le im portazioni e prim a o poi il 
prezzo scenderä; nella situazione opposta, i processi 
evolverebbero in senso contrario.

In  u ltim a analisi, la liberalizzazione porta  allo svi- 
luppo di prezzi fondam entalm ente uniformi. Com e é no
to, prezzi perfettam ente uniformi si sviluppano solo nel
la s tru ttu ra  di m ercato ehe la teória econom ica defini-
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see «concorrenza perfetta». Nel caso della concorrenza 
imperfetta (caratteristica di molta parte dei settori di 
un’economia di mercato avanzata), i prezzi sono un 
po’ dispersi. N aturalm ente dobbiam o prevedere che si 
verificherä qualcosa di simile anche in U ngheria, ben- 
ché si tra tterä , per cosi dire, di una «dispersione n a tu 
rale». Q uello che la m anovra di stabilizzazione deve 
far cessare é la divisione artificiale del sistema dei prezzi 
sulla base di altri criteri, come prezzi di m ercato «bian- 
chi» contro prezzi «grigi» o «neri», prezzi divergenti da 
quelli ehe equilibrano il mercato e imposti dalle auto- 
ritä contro i prezzi di mercato libero, prezzi determi
nati dalle aziende di stato contro quelli determinati dal 
settore privato. L ’abbattim ento  di queste barriere  dei 
prezzi condurrä all’evoluzione, come risultato della m a
novra, di un sistem a di prezzi fondam entalm ente un i
forme.

Nessuno puo prevedere quanto tem po ci vorrä per- 
ché si afferm ino prezzi uniform i in grado di equilibra- 
re il mercato. Non dobbiamo farci illusioni; in Ungheria 
non possiamo aspettarci ehe, dopo solo un  anno dall’i- 
nizio della m anovra, nasca un m ercato ordinato e con
solidato come quello di Francoforte o di Zurigo. M a 
non dobbiam o avere paura  dell’«anarchia» dei m erca
to. Le fluttuazioni dei prezzi sono una com ponente na
turale di questo processo, come lo sono gli strepitosi 
profitti (e perdite) ehe occasionalm ente si registrano. 
In  U ngheria l ’opinione pubblica si é giä ab ituata  alle 
perdite. C onsentitem i perö di aggiungere ehe la gente 
dovrebbe anche essere preparata  a frenare Γ invidia ac
cum ulata dinanzi a certi straordinari arricchim enti. 
Q uesto é il m otore dell’adattam ento . La possibilitä di 
arricchire in fretta, anche se solo pochi vi riescono, po- 
trebbe spingere migliaia, forse centinaia di m igliaia di 
persone a ten tare la sorte, a rischiare e a im barcarsi 
in vere im prese com merciali.

O ggi la s tru ttu ra  dell’econom ia ungherese é piena
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di sproporzioni e di disarm onie, m a gli effetti di una 
situazione dei genere, se vi é liberta di iniziativa, at- 
traggono piü ehe respingere gli im prenditori. Piu gran
de é la sproporzione tra  dom anda e offerta, tanto mag- 
giore é la possibilitä di ricavare denaro da una qual- 
siasi azione ehe ristabilisca 1’equilibrio fra dom anda e 
offerta. In  un  paese con una s tru ttu ra  econom ica ve- 
ram ente arm oniosa, esiste v irtualm ente una sola via 
per realizzare gu adagn i fuori d e ll’ordinario: quella  di 
introdurre in n ovazion i tecn iche o nuovi prodotti im 
portanti. N e l nostro m on d o caotico  chi v og lia  far de
naro trova invece u n ’autentica m iniera d ’oro. M a, a 
questo riguardo, si impongono cam biam enti sia nelPat- 
teggiam ento sia nei giudizi m orali dei pubblico secon- 
do le linee indicate al capitolo 1. II pensiero economi- 
co che per decenni si é imposto in Ungheria ha avuto 
a questo riguardo un atteggiamento pieno di pregiudi- 
zi. Secondo i suoi dogm i, Punica form a di reddito eti- 
cam en te accettabile é il reddito guadagnato  col lavo- 
ro, m entre il «profitto» e la «speculazione» sono da con- 
dan n are .51

Secondo un  altro pregiudizio largam ente diffuso, 
sono considerati disonesti coloro ehe vedono nella pe
nuria  di beni occasioni per ricavare un guadagno. C o
me se Punica reazione sensata di un venditore non fosse 
proprio quella di aum entare i prezzi quando sui m er
cato si verifica una scarsitä di beni! Il prezzo non é una 
categoria m orale, m a econom ica. La penuria  di merci 
non cessa se chiediam o ai venditori di praticare la mo- 
derazione e di astenersi gentilm ente da rialzi dei prez
zi. Le preghiere (o le azioni di polizia) non possono proi- 
bire al venditore di rinunciare al m assim o sfruttam en- 
to possibile dei proprio potenziale. P iuttosto, dovrem- 
mo porre fine alia posizione di superioritä ehe occupa 
in un m ercato di venditori (questo problem a verrä d i
scusso piu avanti in questo stesso capitolo, insieme con 
Peconom ia della penuria  in generale).
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Nella precedente sezione raccom andavo di far ces
sare le sovvenzioni alle aziende statali passive. R ipren- 
diam o l ’argom ento, alia luce della prospettiva di un 
nuovo sistem a dei prezzi. Sulla questione di come riu- 
scire a distinguere quali sono le aziende realm ente pas
sive da quelle che presentano uno pseudopassivo bran- 
coliamo nel buio. Nel caso dell’industria m ineraria il

V

calcolo é abbastanza semplice. E virtualm ente certo ehe 
le m iniere ungheresi di uranio  presentavano un grave 
passivo, perché il prospetto dei costi com prende un n u 
m ero di fattori relativam ente lim itato e anche il valore 
della produzione é facile da definire sulla base dei prezzi 
dei m ercato mondiale. Q uando si arriva invece alle in 
dustrie m anifatturiere, il calcolo é praticam ente im pos
sibile. Q ui i costi sono influenzád dal sovrapporsi dei 
prezzi di una m iriade di input, i quali sono a loro vol
ta  distorti da un labirinto di sovvenzioni e di esenzioni 
fiscali. N on ci sarebbe da stupirsi se parecchie im prese 
statali considerate passive fossero prosciolte da questa 
accusa alia fine della m anovra. N on ci sarebbe neppu- 
re da stupirsi se accadesse Γinverso, cioé se altre aziende 
statali ehe oggi vengono considerate attive si rivelasse- 
ro non profittevoli, non appena i calcoli cominciassero 
a com prendere costi e gravam i fiscali realistici.

Introduzione di un tasso di cambio 
uniforme e convertibilitä

Suggerisco di a ttuare nel corso della m anovra (e dopo 
che le condizioni descritte piü avanti saranno state rea- 
lizzate) i seguenti punti, tu tti fra loro strettam ente cor- 
relati.

\

1. E necessario applicare un tasso di cambio uniforme.

2. II fiorino ungherese deve essere reso convertibile. L a ban- 
ca centrale ungherese dovrebbe cam biare liberam ente
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il fiorino contro valuta stran iera pregiata a richiesta di 
qualsiasi cittadino, im presa o istituzione ungherese.

3. Tutte le attivita di importazione ed esportazione, sia déllé 
aziende statali ehe del settore privato, devono essere libe- 
ralizzate.

II prim o compito non pótra essere realizzato in m o
do coercitivo, vietando le transazioni private di valuta 
e dichiarando illegale il tasso di cam bio privato. T o r
no a ripetere quanto  ho giä dichiarato al riguardo nel 
capitolo 1: tutti i cittadini devono avere il diritto di com- 
prare  e vendere liberam ente valuta estera. L ’unifor- 
m itä del tasso di cam bio si realizzerä senza coercizioni 
am m inistrative, purché la valuta possa essere acqui- 
stata senza alcuna lim itazione dalia banca centrale a 
un  prezzo non superiore e venduta a un  prezzo non 
inferiore al tasso di cam bio privato. Se il settore ban- 
cario statale assicurerä queste condizioni, possiamo pre- 
sum ere ehe il tasso di cam bio privato verrä  spinto 
leggerm ente al ribasso (e, a parita  di tu tte  le altre 
circostanze, il tasso di cam bio sara certam en te piú bas
so del tasso corrente nel m ercato nero, il quale de
ve includere il com penso per i rischi connessi all’ille- 
galitä).

Per im pedire che il tasso di cam bio applicato dal 
sistema bancario statale provochi seri squilibri sui m er
cato ungherese delle valute, occorre un  tasso di cam 
bio ehe equilibri il mercato. Non é possibile dire esattamen- 
te quale dovrä essere questo tasso, perché dipenderä in 
gran parte da come progrediranno le altre parti della 
m anovra di stabilizzazione e da come si m uovera il tasso 
d ’inflazione nel periodo precedente alia m anovra. In 
ogni caso, u na  delle basi principali per decidere il tas
so potrebbe essere 1’attuale tasso di cambio privato «gri- 
gio». U n  valore di riferim ento ancora piu im portante 
potrebbe essere il tasso privato di cam bio «bianco» di
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domani, purché il mercato privato déllé valute sia sta
to liberalizzato prima della manovra. Tutti i segnali in- 
dicano ehe una parte im portante della m anovra consi- 
sterä nella svalutazione del fiorino e nell’aw io  della con- 
vertibilita.

P rim a che il settore bancario statale possa garanti- 
re la convertibilita, si dovranno realizzare num erose 
condizioni; ne vorrei illustrare due.

La piü im portante é il controllo della domanda di va
lu ta forte, in cui l ’area piü problem atica é il settore sta
tale: la dom anda, da parte déllé aziende statali, di va
lu ta forte (o le im portazioni da pagare in valuta con
vertibile) non deve essere lasciata libera di crescere sen- 
za controllo. L ’esperienza passata non é confortante: 
con tenui vincoli di bilancio le aziende statali hanno 
mostrato una fame quasi insaziabile di importazioni dal- 
Γ O ccidente e di valuta estera pregiata. La loro priori- 
tá  é stata quella di accaparrarsi la valuta pregiata, nel
la certezza che prim a o poi avrebbero trovato il modo 
di ottenere i fiorini per pagarla. T u tto  óra dipende dal 
freno posto a questa fame facendo in modo che le azien
de non dispongano di troppi fiorini (é che venga appli
cato un realistico tasso di cam bio tale da equilibrare 
il mercato).

Pertanto, il fattore decisivo é se sia possibile instau
rare  un a  stretta politica m onetaria e un  rigido conte- 
nim ento dei credito al settore statale. Se si arriverä a 
questo, la convertibilita sara sostenibile senza gravi pe
ricoli per la bilancia valutaria. In  caso contrario, i pro- 
blem i ricom inceranno daccapo e non vi sara altra so- 
luzione che razionare la quan titä  di valuta pregiata de
stinata alie aziende statali. Ne deriverebbero molti svan- 
taggi, m a fino a quando il settore statale m an terrä  il 
predom inio nell’econom ia, questa soluzione non pó
tra  essere scartata dalia gam m a delle scelte possibili. 
Non esiste un pericolo analogo per le aziende private, le 
quali si dotano per loro na tu ra  di un  bilancio rigo roso.
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Q ualora i salari nom inali crescessero piu in fretta 
di quanto  desiderato, la dom anda di valuta pregiata 
da parte delle famiglie potrebbe aum entare rapidamente 
öltre il livello prefissato. Q ui, come in molti altri pun- 
ti, é fondam entale 1’applicazione di una rigorosa disci
plina salariale.

U n  altro requisito per stabilizzare il tasso di cam 
bio a un  livello realistico e assicurare la convertibilitä 
é che lo stato disponga di adeguate riserve di valuta 
estera. Si puö pensare a.effettive riserve affidate alia 
banca centrale, oppure a linee di credito a disposizio- 
ne in qualsiasi m om ento. Se lo stato dispone di tali r i
serve, Tem ergere di un  eccesso di dom anda di valuta 
pregiata non costringe il sistem a bancario statale a so- 
spendere im m ediatam ente la libera vendita di valuta 
estera. Esso puo invece attingere alie sue riserve. Na- 
turalm ente, occorre prendere ulteriori m isure per ri- 
stabilire 1’equilibrio tra  offerta e dom anda, come la ri- 
duzione della dom anda aggregata espressa in valuta na- 
zionale (e, all’interno di questa, la dom anda dei setto- 
re la cui dom anda di valuta estera é stata m aggiore dei 
previsto), o eventualm ente una nuova svalutazione dei 
fiorino. Tornerem o piú avanti sull’argom ento delle ri
serve di valuta estera.

La presenza di un  tasso di cam bio uniform e e rea
listico, in grado di equilibrare il m ercato, e della con
vertibilitä consentirä una completa liberalizzazione delle 
im portazioni (a patto  ehe siano state realizzate le con- 
dizioni giä descritte). A questo punto  sara ammissibile 
e desiderabile ehe tu tti gli agenti economici svolgano 
liberam ente attivitä di im port. M a se le condizioni re- 
stano irrealizzate, solo le im portazioni private potran- 
no essere liberalizzate senza ehe cio com porti un  grave 
rischio. E un  gioco pericoloso concedere alle aziende 
statali p iena liberta di im portazione m entre la dom an
da del settore statale non é stata ancora sottoposta a 
efficaci restrizioni o a un adeguato controllo.
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T u tti questi cam biam enti potrebbero far piú ehe 
contribuire a ristabilire l ’equilibrio finanziario in ter
no ed estero a breve term ine del paese: potrebbero con
tribu ire anche a una durevole espansione e alio svilup- 
po qualitativo della produzione. La liberta di im por- 
tazione, indipendentem ente dal fatto ehe sia esercitata 
da im prese statali o private e da im portatori nazionali 
o stranieri, é indispensabile per la concorrenza tra  ven
ditori. Q uesta concorrenza, a sua volta, é uno degli in
centivi piú forti per consentire che il pubblico venga 
fornito di prodotti m igliori, che la scarsitä venga eli
m inata e che gli standard  tecnici m igliorino.

Perché simultaneamente?

Alcune m isure descritte nelle sezioni precedent! sono 
giä state parzialm ente introdotte, o stanno per esserlo. 
V i sono stati frequenti segnali di un  possibile rallenta- 
m ento dell’inflazione. Spesso si fanno passi per ridur- 
re le spese di bilancio e accrescere le entrate. La cosid- 
detta  restrizione m onetaria procede a tu tto  vapore, e 
alcuni prezzi sono giä liberi.

II problem a sta nel fatto che 1’applicazione di que
ste m anovre é incoerente e flacca. L ’am biguitä che do
m ina in una serie di m isure riduce Γ efficacia di altre. 
La som m a totale di dieci differenti tipi di mezzi risul- 
tati non fa cinque successi pieni, m a cinque fiaschi com
pleti. T u tte  le m isure descritte sopra sono interdipen- 
denti. L ’arresto dell’inflazione richiede un bilancio in 
pareggio. II riequilibrio del bilancio, a sua volta, puo 
essere raggiunto solo se il sistem a fiscale é fondato su 
basi radicalm ente nuove. II bilancio non puo essere rie- 
quilibrato se l ’inflazione é elevata, dato che le entrate 
sono sem pre in ritardo rispetto alle spese, e di conse- 
guenza l ’inflazione si fa sentire piú fortem ente sul lato 
déllé en tra te che su quello della spesa. La sospensione
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dei sussidi alle im prese passive é condizione per l ’in- 
troduzione di un nuovo sistem a fiscale, e anche per la 
possibilitä di scoprire quali sono le aziende realm ente 
attive e quali quelle passive, utilizzando i prezzi ehe 
equilibrano il mercato. Veri prezzi di mercato perö non 
possono emergere con una inflazione accelerata. Gli ag- 
giustam enti parziali dei prezzi non solo non convergo- 
no verso un  sistema razionale di prezzi relativi, m a con- 
tribuiscono all’accelerazione della spirale inflazionisti- 
ca. L ’elenco di questi problem i concentrici e interdi- 
pendenti potrebbe essere esteso a u n ’altra  dozzina di 
esempi. T u tti insiem e, essi forniscono u na  spiegazio- 
ne econom ica della necessitä di eseguire la m anovra in 
un  coipo solo.

Per rendere le cose piú chiare, é opportuno partire 
da postulati negativi: la maggior parte delle misure, utili 
in quanto  parti dell’intero pacchetto della m anovra di 
stabilizzazione, se prese singolarmente — senza la con
tem poranea applicazione delle altre m isure — sareb- 
bero pericolose e dannose. Per esempio, la totale libe- 
ralizzazione dei prezzi in assenza della disciplina sala- 
riale puo causare gravi danni. L a piena convertibilitä 
puo rivelarsi dannosa se la dom anda dei settore statale 
non viene posta sotto stretto controllo. E gli esempi po- 
trebbero continuare. N on si tra tta  di pericoli immagi- 
nari, m a di pericoli assolutam ente reali. F inora le m i
sure di stabilizzazione sono fallite una dopo Γ altra p ro
prio perché é m ancato il giusto contesto economico e 
le au toritä  hanno cercato di in trodurle in fretta, sce- 
gliendo obiettivi avulsi dal loro contesto economico.

A questo ragionam ento economico vorrei aggiunge- 
re altri due argom enti.

Il prim o é di carattere psicologico-economico. Se 
vogliamo fermare Γinflazione, dobbiamo modificare ra- 
dicalm ente le aspettative inflazionistiche. Q uanto  piu 
un  datore di lavoro e un  im piegato, un  uom o d ’affari 
e un  possessore di denaro  contano su u n ’inflazione dei
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20 % tanto piü é probabile che adeguino a tale aspetta- 
tiva i prezzi e i salari richiesti e offerti sui m ercato, ri- 
toccandoli di alm eno un 20% . U na m anovra di stabi- 
lizzazione dovrebbe spezzare il circolo vizioso delle 
aspettative inflazionistiche che si autorealizzano, a con- 
dizione che le promesse di soluzione provengano da un 
governo attendibile e autorevole.

II secondo argom ento é fondam entalm ente di n a
tu ra  um anitaria. La popolazione dell’U ngheria soffre 
molto a causa degli attuali mali economici. E dovere 
prim o delle organizzazioni politiche, dei partiti, di tutte 
le istituzioni governative alleviare le sofferenze della 
gente. II risanam ento dell’econom ia com porta seri sa
crifici, m a il periodo delle rinunce non dovrebbe tra- 
scinarsi all’infinito. Se Tunica cura possibile per una 
persona é am putarle una gam ba, é piü um ano esegui- 
re u na  sola operazione con la necessaria anestesia ehe 
non program m are un intervento diluito nel tempo e ta- 
gliar via una fettina alia settim ana od ogni mese. István 
Széchenyi, il grande riformatore politico del secolo seor
so e uno dei prim i econom isti ungheresi, nel suo volu
me II credito ha usato la m etafora delTestrazione di un 
dente: «II cavadenti o il chirurgo agiscono in m aniera 
crudele se in nom e di una m alintesa delicatezza Tuno 
tira  piano e debolm ente, e Taltro compie il suo lavoro 
con piccoli tagli ehe pero durano molto piü a lungo».52

La gente ha  tu tte le ragioni per indignarsi degli at- 
tacchi quasi settim anali al suo benessere. Siamo arri- 
vati al punto  ehe, m entre é possibile far scioperare gli 
operai contro gli aum enti dei prezzi di alcuni generi 
alim entari, al tempo stesso milioni di famiglie sono sog- 
gette a continue m a im percettibili perdite ehe, messe 
insiem e, costituiscono una som m a assai piü grande, e 
questo senza alcuna protesta. E mio fermo convinci- 
m ento ehe la gente preferirebbe di gran lunga affron- 
tare  un  unico, radicale shock e il traum a seguente, se 
fosse convinta ehe il risultato sarebbe un m iglioram en-

141



to della situazione, piuttosto ehe sopportare u na  to rtu 
ra  senza speranza, il lento m a continuo deterioram en- 
to economico e gli spasmi economici e sociali che stia- 
mo patendo.

Dopo la prim a presentazione delle mie proposte nel- 
l ’estate del 1989 e la pubblicazione dell’edizione u n 
gherese di questo libro, é stata sollevata u n ’obiezione. 
E stato osservato ehe, se 1’adozione di m isure drasti- 
che é 1’unico modo per ferm are l ’inflazione in paesi co
me la Polonia e la Iugoslavia dove il tasso di inflazione 
é altissimo, in U ngheria, dove il fenom eno é assai piu 
m oderato, non c ’é alcun bisogno di applicare una stra
tegia dei genere.

M a non é il livello dell’ inflazione a determ inare la 
scelta fondam entale della strategia di stabilizzazione, 
cioé la scelta tra  un  approccio graduale e un  in terven
to chirurgico. Alcuni anni fa, quando il tasso d ’infla
zione in U ngheria  era a u na  sola cifra, sostenni la ne- 
cessitä di u na  simultanea e radicale ristru tturazione dei 
prezzi, dei sistem a fiscale e di molti altri elem enti dei 
sistem a economico nell’am bito di fondam entali m uta- 
m enti politici. U no studio scritto in collaborazione con 
Agnes M atits e pubblicato piü tardi in ungherese (1987) 
sosteneva questo punto  di vista (brani in inglese del li
bro si possono trovare in K ornai [1990]). N on é solo 
a causa dell’inflazione che in U ngheria (e in tu tta  l’Eu- 
ropa O rientale, anche nei paesi ehe finora non hanno 
inflazione palese) occorre intervenire con un atto chi
rurgico. La chirurgia é necessaria perché 1’adozione di 
m isure parziali e successive puo essere dannosa e non 
risolve i problem i nel loro complesso. Q uesta convin- 
zione sta alia base delle ragioni esposte nell’edizione 
ungherese, che ho scritto quando ancora non conosce- 
vo il program m a polacco. I miei suggerim enti si basa- 
vano sulla consapevolezza che, in u n ’econom ia socia- 
lista, aggiustam ento m acroeconom ico e stabilizzazio-
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ne devono accom pagnarsi a profondi, totali cam bia- 
m enti sistemici.

La Polonia ha una ragione di piú per avviare u n ’o- 
perazione al piú presto: l’accelerazione intollerabile del- 
l’inflazione. Q uando conobbi meglio il program m a po- 
lacco ed ebbi la possibilita di discuterne col suo mag- 
giore arch itetto, Jeffrey Sachs, dell’U niversitä di H a r
vard, ebbi la certezza ehe i miéi suggerim enti andava- 
no nella direzione giusta. Le nostre discussioni e la mia 
conoscenza dei suoi seritti (per esempio, Sachs e Lip- 
ton [1989, a e b]) mi aiu tarono a m igliorare molti det- 
tagli im portanti déllé mié proposte. In  particolare, la 
conoscenza dei piani polacchi mi aiuto a rivedere la po
litica ungherese in m ateria di convertibilita e debito 
estero.

N aturalm ente tra  la situazione ungherese e quella 
polacca esistono somiglianze e differenze. O gni paese 
deli’E uropa O rientale im pegnato nella transizione dal 
socialismo deve fare i conti con le proprie condizioni 
iniziali in m ateria politica e di econom ia. M a la neces- 
sitá di cam biam enti simultanei nella politica econom ica 
a livello aggregato, nel controllo deli’econom ia e nei 
rapporti di proprieta, é com une a tutti.

t

Riserve umanitarie ed economiche

La societa deve prepararsi alia m anovra predisponen- 
do appropriate riserve. Sono indispensabili quattro  ti
pi di riserve.

1. L a piú im portante é un  riserva «um anitaria», cioé 
un fondo ehe potrebbe essere usato per elargire, sotto 
adeguato controllo pubblico, un  sussidio d ’em ergenza 
a coloro che versano in condizioni particolarmente dure. 
P rim a o poi tu tti dovranno adattarsi alia nuova situa
zione di m ercato dopo la m anovra. Quelli ehe si di-
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m ostreranno particolarm ente incapaci di adattarsi alle 
nuove condizioni dovrebbero essere assistiti m edian
te u n ’adeguata politica sociale, i cui dettagli saranno 
esposti nel prossimo capitolo. In altre parole, ciö ehe 
ho in m ente non é la rete perm anente di sicurezza in- 
dispensabile in ogni societä um anitaria , m a un  aiuto 
straordinario  di assistenza im m ediata da elargire nei 
prim i uno-due anni della m anovra. La concessione di 
questo aiuto potrebbe essere giustificata anche per co
loro ehe sono in grado di cavarsela da soli. Quello ehe 
perö é im portante sottolineare é che si tra tta  di un  aiu 
to di n a tu ra  tem poranea. L a societä si aspetta che chi 
é capace di restare a galla da solo prim a o poi se la ca
vi. Non c’e bisogno di atteggiamenti paternalistici verso 
chi é in grado di crearsi le condizioni essenziali per con- 
durre  una vita norm ale.

2. O ccorre avere u na  riserva di beni e di capacitä produttive 
tale da assicurare la disponibilitä di beni di consumo 
vitali, di carburante , altre fonti di energia, e cos! via. 
Pótra  accadere che 1’adattam ento  iniziale alia m ano
vra sia convulso; in tal caso si po tranno evitare seri di- 
sordini m ediante adeguate riserve statali.

3. Lo stato dovrebbe disporre di sufficienti riserve di 
valuta forte convertibile per poter pagare im portazio- 
ni straordinarie in caso di tem poranee difficoltä. R i
serve di questo genere sono necessarie anche per con
sentire al sistem a bancario statale di m antenere le sue 
prom esse in m ateria  di convertibilitä. Q ualora doves- 
se verificarsi un  eccesso di dom anda di valuta estera, 
esso dovrebbe essere coperto in prim a istanza ricorren- 
do alie riserve (altra questione é decidere quali stru- 
m enti im piegare dopo la prim a reazione, per ristabili- 
re 1’equilibrio sui m ercato valutario).

4. A ccanto alia norm ale quan titä  di credito assegnata 
al settore statale e a quello privato, dovrebbero esserci
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delle quote di credito di riserva, che potrebbero essere im- 
piegate per concedere prestiti tem poranei a quelle im- 
prese statali o private che dovessero fronteggiare u n ’i- 
nattesa crisi di liquiditä nel corso della m anovra. Do- 
vrebbe trattarsi di vero credito, non di prestiti agevo- 
lati usati per i salvataggi. Se l ’im presa sarä in grado 
di uscire indenne dalia m anovra di stabilizzazione con 
l ’aiuto di questo tipo di prestiti, vorrä dire che ne sarä 
valsa la pena. Q ualora l ’im presa dovesse fallire, il pre- 
stito sarebbe stato sprecato. In  quest’ultim o caso do- 
vrebbe essere vietato all’azienda di rinegoziare il cre
dito originario o di ottenerne uno nuovo. Nel suo in- 
sieme la m anovra dovrebbe provocare u n ’accelerazio- 
ne dell’aspro processo di selezione naturale e i prestiti 
transitori dovrebbero costituire Γ u ltim a chance per or- 
ganizzazioni che si ritengono abbastanza forti da riu- 
scire a sopravvivere.

La copertura finanziaria per tu tti e quattro  i tipi 
di riserve deve essere inclusa nel piano dell’operazio- 
ne. La m anovra di stabilizzazione é condannata  a fal
lire se le sue equazioni di bilancio sono piü o m eno in 
equilibrio, m a poi, piü tard i, si scopre che per soprav
vivere alia crisi sarä necessario finanziare program m i 
di assistenza individuali, im portazioni non previste o 
prestiti tem poranei alle aziende, che infrangono il p re
cario equilibrio. La riserve per questi scopi straordi- 
nari dovrebbero essere accantonate in anticipo e gli even- 
tuali residui potrebbero essere ancora investiti. D ’al
tra  canto, non bisognerebbe stornare per questi scopi 
né un solo fiorino né un dollaro al di sopra delle soro
mé previste in bilancio.

La manovra di stabilizzazione nel contesto internazionale

La m anovra di stabilizzazione deve basarsi fondamen- 
talmente suile risorse e sulié capacitä dell’U ngheria. Gli
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estensori del piano devono tener conto dell’assistenza 
stran iera solo nella m isura in cui é possibile farvi affi- 
dam ento  con assoluta certezza. II piano dovrebbe es- 
sere im prontato  a pessimism o e a estrem a prudenza. 
Se l ’assistenza stran iera dovesse rivelarsi superiore al 
previsto, si pó tra  sem pre fare buon uso del surplus. Al 
tem po stesso sono convinto che proprio i cam biam enti 
descritti nel capitolo 1, e anche la m anovra di stabiliz- 
zazione di per se stessa, allargheranno in m isura con- 
siderevole gli spazi di intervento per 1’assistenza stra
niera. Esam iniam o quelli ehe sono, in questo conte- 
sto, i com piti piü im portanti.

1. Tanto  il governo attuale quanto i governi ehe gli suc- 
cederanno dopo le elezioni dovrebbero ridisegnare con 
calma i legami dell’U ngheria con i paesi dei Comecon. 
Le finalita a lungo term ine sono complesse. D a un can
to, 1’U ngheria dovrebbe ridurre  la sua dipendenza, 
per quanto  riguarda sia le esportazioni sia le im por- 
tazioni. D all’altro, il paese ha bisogno di prom uove- 
re una stru ttura piü vantaggiosa dei commercio con l’e- 
stero.

Il piü grave inconveniente di lungo term ine dei le
gami di export dell’U ngheria  con i paesi del Com econ 
é il basso livello degli standard  qualitativi di quei m er
cati. Vale la pena di sottolineare che proprio la man- 
canza di standard  elevati e di una dom anda esigente 
quanto  alia qualitä  dei beni sono gli elementi ehe ren- 
dono i legami com m erciali cosi attraenti per le azien- 
de di stato e le m antiene fedeli a quei m ercati. E rela- 
tivam ente facile vendere su tali m ercati prodotti ehe 
invece verrebbero rifiutati dai m ercati a valuta forte.
V

E una ragione di piü perché la sfera di interessi del- 
rU ngheria  si indirizzi, con freddezza m a risolutamente, 
verso m ercati ehe si orientino su prodotti di alta quali
tä. AI tem po stesso é estrem am ente im portante che il 
governo ungherese dedichi particolare attenzione alia
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continuitä dei suoi rapporti commerciali anche nelle pri
me fasi del cam biam ento politico. U na volta firm ato, 
il contratto  com m erciale non deve essere violato uni- 
lateralm ente; é la legge fondam entale del com mercio 
onesto. L ’affidabilitä dell’U ngheria non deve essere in 
alcun modo compromessa. La cancellazione unilaterale 
di un  accordo economico é accettabile solo in condi- 
zioni di em ergenza e un  passo del genere deve essere 
sem pre approvato dal parlam ento.

2. Per quanto  riguarda i legam i dell’U ngheria  con le 
economie dell’Occidente, é opportuno accennare ai pro- 
blemi connessi al capitale privato straniero, tanto  piú 
che nei pubblici d ibattiti si attribuisce un rilievo spro- 
porzionato all’atteggiam ento dei governi occidentali e 
delle organizzazioni intem azionali nei confronti del no
stro paese. Q uesto atteggiam ento, in realtä, é di g ran 
de im portanza per l ’U ngheria, m a insisto nei dire che 
il com portam ento degli uom ini d ’affari, degli im pren- 
ditori e dei m anager delle im prese private occidentali 
é ancora piú im portante. N on esiste una «Internazio- 
nale capitalista», e i capitalisti di tu tto  il m ondo non 
sono uniti: non danzano al suono dei piffero di qual- 
che centrale m ondiale, sia essa a W ashington, a Bonn 
o a Tokyo. Le loro azioni sono coordinate dalia m ano 
invisibile dei m ercato, attraverso il m etodo della pro- 
va e dell’errore. Ascoltano certam ente le dichiarazioni 
dei governo, m a prestano maggiore attenzione al col
lega im prenditore che, in un club privato, riferisce suile 
sue esperienze ungheresi. La storia ingrata di un  im- 
patto  deludente con i molti ostacoli burocratici che ha 
dovuto affrontare in U ngheria basta  a privare di ogni 
valore un centinaio di garanzie governative. U n  siste- 
m a socio-economico non puo avere due facce: una cat- 
tiva rivolta ai propri cittadini e u n a  suadente rivolta 
al resto dei mondo. N on possiamo continuare a costrui- 
re villaggi alia Potém kin: m entre il centro com m er-
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dale  di Budapest é dotato di banche elegantem ente ar- 
redate ali’occidentale, chi chiama dalle cittä di provincia 
non riesce ancora a raggiungere per telefonó la capita
le, e i clienti nei centri di provincia devono fare la co
da per ore solo per poter effettuare u na  norm ale ope- 
razione bancaria.

I legami dell’U ngheria  col m ondo degli affari occi
dentale miglioreranno e diventeranno organici nella mi- 
sura in cui si svilupperanno gli standard  economic!, la 
cu ltura e le liberta del settore privato ungherese. U n 
capitalista occidentale serio e concreto non si lascia im- 
brogliare facilmente e non si fida affatto delle condi- 
zioni eccezionali ehe gli vengono garantite: speciali esen- 
zioni fiscali, speciali condizioni di convertibilitä e spe
ciali diritti doganali applicabili ai soli stranieri. Si fi- 
derä, invece, delle condizioni garantite a ciascun cit- 
tadino ungherese, senza particolari favoritismi. Se, in 
conform itä a quanto  ho esposto nel capitolo 1, un  cit- 
tadino ungherese in traprendente puö gestire u n ’atti- 
vitä commerciale senza dover subire le torture delle va
rie autorizzazioni, allora anche un  cittadino straniero 
avvierä la p ropria attivitä com m erciale con m aggiore 
tranquillitä. Se il cittadino ungherese é tassato in ma- 
niera uniforme, trasparente e proporzionale, allora l’im- 
prenditore straniero non dovrä tem ere un improvviso 
aum ento delle tasse. E 1’elenco potrebbe continuare. 
In questo campo c’e anche bisogno di uno sviluppo con
tinuo, graduale e organico. E auspicabile ehe il mag- 
gior num ero possibile di questi cam biam enti vengano 
realizzati p rim a dell’avvio della m anovra.

Secondo me la m anovra di per se stessa potrebbe 
aum entare ulteriorm ente la fiducia degli uom ini d ’af
fari occidentali. Essi troverebbero rassicurante vedere 
ehe Γordine e la stabilita hanno la meglio sull’inflazio- 
ne, sül deficit di bilancio, sui prezzi distorti e su un 
sistem a fiscale im perscrutabile.
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3. Le dichiarazioni che precedono non intendono, ov- 
viam ente, sm inuire l ’im portanza dell’assistenza ehe 
l ’U ngheria potrebbe ricevere dai governi occidentali e 
dalle istituzioni fmanziarie intem azionali. Senza entrare 
nei dettagli, desidero fare solo un com m ento. La ma- 
novra di stabilizzazione é 1’occasione migliore per m o
bilitare una parte considerevole dell’assistenza occiden
tale. M olti, nel m ondo politico ed economico dell’Oc- 
cidente, si sentono giä abbastanza scottati dall’esperien- 
za dei prestiti facili degli anni Settanta, quando i loro 
crediti si volatilizzarono nelle m ani dei governi m utua- 
tari. Nel caso dell’U ngheria, i governi al potere a par- 
tire dagli anni Settanta hanno presentato ogni anno un 
nuovo schema di riform a, m entre nel frattem po i de
biti continuavano a crescere e i mali economici ad ag- 
gravarsi.

Q uesta volta si presenta u n ’occasione unica. L ’U n
gheria avrä un parlam ento liberamente eletto e un nuo
vo governo ehe pótra contare sul suo sostegno. Con- 
sentitem i di aggiungere, nello spirito del libro, che a 
questo nuovo governo si presenta la possibilitä di va- 
rare un incisivo program m a di stabilizzazione. I go
verni stranieri potrebbero essere conquistati a questa 
causa e il loro sostegno, di conseguenza, assum ere di
verse forme: potrem m o ricevere aiuti, prestiti straor- 
d inari a condizioni migliori della m edia e forse anche 
un  trattam ento  piü favorevole del nostro debito este- 
ro. A parer mio i governi stranieri e le organizzazioni 
in tem azionali sono piü inclini a sostenere una m ano- 
vra program m ata per essere realizzata entro un  futuro 
prevedibile, nel giro di uno o due anni, ehe non a p re
stare ascolto a qualche evasiva prom essa pro iettata in 
un  futuro lontano.

4. Nel suo program m a, il nuovo governo dovrebbe im- 
pegnarsi con la nazione ungherese a rinegoziare coi suoi 
creditori i debiti del paese, m a dovrebbe astenersi dal-

I
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l ’annunciare un a  ristru tturazione del debito nel senso 
convenzionale del term ine. Q uesto passo avrebbe solo 
il risultato di com prom ettere l ’au toritä  dell’U ngheria 
nel m ondo flnanziario. II paese é in grado di evitare 
la ristru tturazione del debito anche in u na  situazione 
di em ergenza.

Q uesto, com unque, non significa ehe il paese deb- 
ba  accettare ciecam ente e senza discutere ehe Γ onere 
del servizio dei debito gravi in qualche m isura sull’at- 
tuale generazione di cittadini ungheresi. L ’in tera na- 
zione ha giä sofferto troppo e potrebbe non esser piu 
disposta ad ascoltare nuovi appelli alia pazienza e ai 
sacrifici per i decenni a venire. Né ci si pub aspettare 
che accetti nuove sofferenze in cam bio di promesse di 
un mondo migliore che si avvererä in qualche epoca 
dei lontano futuro, forse nel 2010 o nel 2050. Il peso 
del debito che grava sui popolo ungherese deve essere 
tolto adesso, nel giro di un  paio d ’anni.

Questo é un problem a molto dibattuto tra  gli eco- 
nomisti e tra  i responsabili delle politiche economiche 
dei mondo occidentale, poiché sono molti i paesi impe- 
gnati nello sforzo di rim borsare i propri debiti. I gover- 
natori delle banche centrali nazionali si comportano tutti 
piu o m eno alio stesso modo nei confronti di tali pro- 
blemi, indipendentem ente dal fatto ehe il paese debito
re sia socialista o capitalista. Il loro criterio principale 
é di tipo negativo: «State attenti a non infastidire le ban
che creditrici!». U na pacca suile spalle ricevuta al club 
dei banchieri internazionali é una grande soddisfazio- 
ne, sufficiente a com pensare dei m ugugni al ritorno a 
casa. Per giunta, i leader politici internazionali sono so- 
litam ente ignoranti in m ateria di finanza internaziona- 
le e si fldano senza riserve dei propri banchieri. Se i ban
chieri li spaventano esclamando: «Se non paghiam o fa- 
remo una b ru tta  fine!», li stanno a sentire con la dovu- 
ta  attenzione e decidono prontam ente di far stringere 
aneor di piu la cinghia ai cittadini.
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II debitore e alia m ercé del suo creditore, m a an- 
che il creditore é esposto nei confronti dei debitore. Nel- 
l ’annunciare il program m a di stabilizzazione, il nuo- 
vo governo ungherese dovrebbe altresi dichiarare la pro
pria  determ inazione a ridurre  il peso degli interessi sui 
debito. N on c’e alcuna necessitä di agire con precipi- 
tazione e il governo non dovrebbe violare arbitraria- 
m ente, in nessuna circostanza, neppure un solo con- 
tra tto  di credito. M a bisognerebbe condurre negoziati 
separati con i vari gruppi di creditori: il cosiddetto Club 
di Parigi dei creditori occidentali, i vari governi, le isti- 
tuzioni finanziarie internazionali, i partner fm anziari 
e com m erciali dell’E uropa O rientale, e cosi via. Oc- 
corre fare un tentativo per persuadere ciascun gruppo 
di creditori, con calm a m a con a ltrettan ta  energia, ehe 
1’U ngheria  non puo estinguere e non estinguerä i suoi 
debiti secondo il piano di am m ortam ento  originario. 
Il paese ha bisogno di una giudiziosa rinegoziazione 
delle sue obbligazioni. E necessario concludere il mag- 
gior num ero possibile di queste revisioni giä durante  
il periodo ehe precede la m anovra; in seguito sara la 
stessa m anovra a offrire occasioni per proseguire i ne
goziati.

D urante  i negoziati, e presum ibilm ente anche do- 
po, le nostre obbligazioni con pagam ento di interessi 
a breve dovranno essere com pletam ente soddisfatte. 
Esiste, invece, la possibilitä di ridurre  le nostre obbli
gazioni a medio e a lungo term ine. Negli ultim i anni 
m olti paesi hanno negoziato con successo soluzioni del 
genere. Q uesto potrebbe in qualche m isura compro- 
m ettere tem poraneam ente la graduazione pubblica di 
affidabilitä dell’U ngheria, m a sono d ’accordo con co- 
loro che dicono ehe é un rischio che vale la pena corre- 
re. In  prim o luogo, anche in questa ipotesi EU ngheria 
resterebbe uno dei paesi ehe godono di u na  delle mi- 
gliori valutazioni di affidabilitä. In  secondo luogo (e 
questo é 1’argom ento decisivo) la rinegoziazione dei de-
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bito é vitale per garantire che la m anovra di stabiliz- 
zazione non im ponga al pubblico un fardello quasi in- 
tollerabile.

II superamento dell’economia della penuria

Inflazione e penuria  di beni coesistono oggi in U nghe- 
ria .53 In  questa sezione suggerisco come elim inare ta 
le penuria , strettam ente interconnessa con Γ inflazio
ne, nel contesto della m anovra di stabilizzazione. Q ue
sta linea di azione é collegata all’evoluzione dell’im- 
presa p rivata descritta nel capitolo 1.

La sindrom e da penuria  é un fenomeno comples- 
so; il suo m anifestarsi e influenzato da molti fattori.
V

E un problem a a livello sia m icro sia m acroeconom i- 
co. T ra  le sue cause, figurano sia i rapporti di proprie- 
tä  e il m eccanism o di coordinam ento dei sistem a so- 
cialista sia il suo sistem a finanziario e dei prezzi. Vi 
é la possibilitä di superare Γ econom ia della penuria  in 
U ngheria grazié agli sviluppi ehe hanno avuto luogo 
in passato e ai cam biam enti ehe si verificheranno in 
futuro, sim ultaneam ente, in tu tte  queste dim ensioni.

N on possiamo aspettarci ehe a m anovra com piuta 
la scarsitä di beni scompaia im provvisam ente senza la- 
sciar traccia. A ncora per un  certo tem po avrem o un 
m ercato i cui m eccanism i funzioneranno con maggio- 
ri frizioni e forme di adattam ento  piü deboli rispetto 
a quelli di altri m ercati piu vecchi e meglio collaudati. 
E lecito invece aspettarsi ehe i principali fattori ehe spin- 
gono verso u n ’econom ia della penuria  cronica e gene- 
ralizzata vengano radicalm ente elim inati dalia trasfor- 
mazione sociale descritta nel capitolo 1 e dalia m ano
vra di stabilizzazione descritta in questo capitolo.

Poiché ho giä m enzionato tu tte  le condizioni per 
elim inare l ’econom ia della penuria , basterä darne qui 
un sintentico elenco.
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1. D uran te  la m anovra di stabilizzazione, dom anda e 
offerta devono essere equilibrate. Se riusciam o a otte- 
nere questo risultato nel corso della m anovra e poi a 
m antenere il nuovo equilibrio, avrem o elim inato una 
delle cause fondam entali della scarsitä di beni: 1’ecces- 
so di dom anda a livello m acroeconom ico.

Devos avvertire il lettore ehe un a  volta ehe la do
m anda dovesse rim ettersi a correre, produrrebbe con 
ogni probabilitä una pressione inflazionistica e indur- 
rebbe altresi il riprodursi della penuria. Piu esattamen- 
te: se il governo impedisce 1’aum ento dei prezzi per con- 
trastare 1’eccesso di dom anda, si sviluppa fatalm ente 
u n ’inflazione repressa, con i suoi concom itanti sinto- 
mi di scarsitä di beni.

Si íra tta  di un  pericolo reale. Se la m anovra di sta
bilizzazione dovesse fallire o se la dom anda aggregata 
dovesse ripartire  negli anni successivi alia m anovra, 
avrem m o tu tte  le ragioni di aspettarci appelli da ogni 
parte per bloccare.i rialzi dei prezzi. V ari gruppi eser- 
citerebbero crescenti pressioni politiche in favore del- 
P introduzione di un  tetto  ai prezzi e dei loro congela- 
m ento, ehe a sua volta condurrebbe alia rinascita del- 
1’inflazione repressa, ehe é essa stessa uno dei genera
tori della scarsitä di beni.

Q uesto é un  altro argom ento in favore della neces- 
sitk di creare, duran te  la m anovra, un  autentico equi
librio a livello m acroeconomico. Q ualora si dovesse 
com m ettere un errore, dovrebbe essere nel senso di un 
eccesso di offerta piuttosto ehe di dom anda.

2. R itengo necessario porre in evidenza in m odo di
stinto la necessitä di tenere sotto stretto controllo la do
m anda dei settore statale. Atteso 1’attuale predom inio 
di tale settore, é assurdo aspettarsi ehe le im prese sta- 
tali adottino al livello m icro rigorose restrizioni di bi- 
lancio. In questo contesto l ’espressione «rigorose restri
zioni di bilancio» significa ehe le im prese operano un
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volontario contenim ento déllé spese per proprie moti- 
vazioni interne. M a é molto im probabile che nelle im- 
prese statali si sviluppi un  genuino incentivo al profit- 
to. La propensione alia fame di in vestim enti e alia de
riva incontrollata dei salari é destinata a riproporsi di 
continuo. E per questo che propongo ehe la propen
sione alia spesa dei settore statale venga lim itata dal- 
l ’esterno e dali’alto. I m etodi da porre in atto a questo 
fine non sono stati ancora sviluppati, m a la possibilitä 
di m etterli a punto  sta m igliorando. In  precedenza, 
quando tu tti i poteri direzionali erano nelle m ani dei 
vertici della burocrazia statale, legata anim a e corpo 
alie aziende di stato, la situazione era diversa. Q uesta 
burocrazia onnipotente m ostrava u n ’elevata propen
sione alia spesa a ogni livello della gerarchia. M a ora 
potrebbe sorgere un  contropotere indipendente nella form a 
di un parlam ento pluripartitico. Non essendo parte della 
burocrazia, questo organism o legislativo sara infatti su
periore a essa; in quanto  depositario del volere della na- 
zione, sara investito dei potere di fissare limiti alie spese. 
Spero che u n ’assemblea elettiva che operi indipenden- 
tem ente dalia burocrazia, o piü precisam ente al di so
pra di essa, riuscirä a im porre restrizioni alia p ropen
sione alia spesa delle aziende statali.

A nalogam ente, 1’organo legislativo dovrebbe esse- 
re dunque capace di im porre rigorose limitazioni di bi- 
lancio alVintera attivita economica dei settore statale. Se 
ci riuscirä, allora avrä bloccato uno dei meccanismi fon- 
dam entali della riproduzione della scarsitä di beni. Se 
fallirä, l’economia della penuria e destinata a riapparire.

3. U no dei metodi fondam entali per elim inare 1’eco- 
nom ia della penuria  é 1’espansione dei settore privato. 
Q uesto ruolo viene giä in parte svolto dal settore p ri
vato: m olti tipi di dom anda cui il settore statale é inca
pace di rispondere vengono soddisfatti dali’attivita p ri
vata formale e inform ale. II fatto che in U ngheria la
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scarsitä di beni non abbia raggiunto i livelli registrati 
in altri paesi socialisti puö essere ascritto, tra  l ’altixv 
all’estensione della seconda econom ia, che ha in parte 
colmato i vuoti lasciati dalia prim a economia.

Nel settore privato i vincoli di bilancio sono rigidi: 
le spese vengono rigorosam ente contenute per il sem- 
plic.e fatto che l ’im prenditore privato paga di tasca pro
pria. Per questa ragione non c’e pericolo che la dom an
da del settore privato cresca senza controllo. Di conse- 
guenza, non esiste nessun meccanism o intrinseco che 
produca un eccesso di dom anda, come invece accade 
nel settore statale.

Nello spirito di quanto é stato detto, mi auguro che 
il settore privato prosperi. E estrem am ente desiderabi
le ehe il pubblico com prenda la logica secondo cui ope- 
rano l’iniziativa privata e il mercato in queste circostan- 
ze. E proprio la scarsitä di beni ad attrarre Pim prendi- 
tore come un magnete, purché gli sia consentito di trarre 
profitto dalia situazione di penuria. U n mercato trop
po rifornito non puo offrire grandi profitti. M a non ap- 
pena una dom anda solvibile appare la dove c’é u n ’of- 
ferta insufficiente, il capitale mobile si precipiterä per 
cogliere al volo qualsiasi prospettiva di affare. Q uesta 
flessibilitä, iniziativa e capacitä di riconoscere immedia- 
tam ente e di sfruttare le opportunitä, nonché la liberta 
di ingresso nel m ercato e di concorrenza, possono tutte 
insieme lastricare la via verso la vittoria sui mille e mil
le fenomeni di penuria a livello microeconomico.

L a liberta di ingresso dell’im presa privata in tu tti 
i cam pi della produzione e dei com m ercio, comprese 
le libere im portazioni private, puo portare a un regi
me di m ercato com unem ente noto come m ercato dei 
com pratore, cioé a una situazione nella quale i vendi
tori com petono per accaparrarsi Γ acquiren te .54

4. La liberta e la flessibilitä. dei prezzi sono requisiti 
correlati a tu tti e tre i punti precedent!.
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Sono indispensabili per m antenere il macroequili- 
brio tra  dom anda e offerta, e anche per assicurare il 
rapido aggiustam ento tra  dom anda e offerta al livello 
micro. In linea generale i prezzi liberi dovrebbero fi
nire coi prevalere nella scia della m anovra di stabiliz- 
zazione.

i

N ell’Introduzione ho tracciato u na  distinzione tra  i com 
piti da realizzare in un coipo solo e quelli ehe si posso- 
no a ttuare solo gradualm ente. L ’elim inazione dell’e- 
conom ia della penuria  richiede una com binazione di 
entram bi. La m anovra di stabilizzazione creerä alcu- 
ne delle condizioni necessarie per l ’elim inazione della 
scarsitä di beni (macroequilibrio, am pia liberalizzazione 
dei prezzi), m a vi sono ancora altre condizioni ehe com- 
pletano 1’elenco dei requisiti. Si tratta  di compiti a lungo 
term ine, specie quelli relativi al sano sviluppo dei set- 
tore privato e al costante ed efficace controllo della do
m anda dei settore statale.

Manovra e risanamento

Dopo avere esam inato le com ponenti principali della 
m anovra di stabilizzazione, passiamo ora a qualche os- 
servazione finale.

N essun paese ha  m ai attuato  u n ’operazione come 
quella proposta in questo libro. L ’U nione Sovietica é 
riuscita a bloccare o a far rallentare nettam ente l ’in- 
flazione dopo le due guerre m ondiali. M a le condizio
ni sociali e soprattu tto  politiche nelle quali sono nati 
i program m i sovietici erano radicalm ente diverse dal- 
1’attuale situazione ungherese.

Dopo la seconda guerra m ondiale nel m ondo capi- 
talista sono state a ttuate  molte m anovre di stabilizza
zione su larga scala. Nel 1946 l ’U ngheria si trovava 
sulla linea di confine tra  1’Est e 1’O vest quando pose
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fine alia peggiore inflazione galoppante della storia 
m ondiale. Benché alcuni elem enti del futuro sistema 
socialista fossero giä presenti (la m arcia verso il potere 
del Partito  C om unista, la presenza dell’esercito sovie- 
tico), in complesso l ’economia operává ancora suile basi 
della proprietä privata. La stabilizzazione polarizzö le 
energie di tu tti i partiti politici che avevano promosso 
la ricostruzione e fu sostenuta tanto  dal capitale priva
to quanto  dalle organizzazioni dei lavoratori.

La spesso citata riform a della G erm ania O cciden
tale del 1948 fu un grande successo, e fu ancora una 
volta u n ’operazione chirurgica nel significato piú stretto: 
i cam biam enti a ttuati in un  sol colpo riuscirono a in- 
trodurre simultaneamente una valuta stabile e una qua
si completa liberalizzazione deH’economia. Questo, pe
ró, avveniva in u n ’econom ia fondam entalm ente p ri
vata. Erano state smantellate alcune organizzazioni mo- 
nopolistiche di dimensioni enormi, m a i rapporti di pro
prietä erano rim asti in tatti. E rhard  (al quale si ricono- 
sce generalm ente il ruolo di architetto dell’econom ia 
sociale di m ercato della G erm ania Occidentale) e i suoi 
consiglieri dovettero prendere in considerazione una 
quan titä  di fattori, m a non si trovarono ad affrontare 
il compito di produrre, quasi come un laboratorio, una 
classe artificiale di p roprietari privati. Nella G erm a
nia Occidentale i proprietari privati in carne e ossa era
no numerosissim i.

U n ’analisi delle esperienze delle altre m anovre di 
stabilizzazione radicale (come quelle di Israele e della 
Bolivia) va al di la degli scopi dei libro. Sara sufficien
te dire ehe, benché queste m anovre venissero effettua- 
te in economie seriam ente m alate e nonostante ehe il 
settore pubblico in quei paesi fosse giä molto piú este- 
so che nella G erm ania di E rhard , anche le economie 
di Israele e Bolivia erano fondam entalm ente private.

L ’U ngheria  e la Polonia sono state i prim i paesi ad 
affrontare sim ultaneam ente due com piti di grande ri-
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lievo, cioé la transizione dell’econom ia verso il predo- 
minio dei settore privato, da un lato, l ’adattam ento ma- 
croeconomico fondam entale e la stabilizzazione, dal- 
l ’altro. Si tra tta  di una com binazione di obiettivi estre- 
m am ente difficile.

L ’esecuzione rapida e ferma dell’operazione potreb- 
be dare alia gente Γ im pressione che il periodo di spa
smi e convulsioni possa concludersi in un prevedibile 
futuro. Coloro ehe hanno subito una seria m alattia o 
hanno assistito alie sofferenze di un  loro caro conosco- 
no lo stato d ’anim o ehe spinge il paziente a rivolgersi 
al medico e a dichiarare: «Non ce la faccio piú a resi
stere. Q palsiasi cosa succeda, mi tiri fuori da questo 
torm ento. Sono pronto  a rischiare anche u n ’operazio- 
ne, m a faccia qualcosa». Sento ehe il popolo unghere- 
se si sta avvicinando a un punto  öltre il quale non riu- 
scirá piú a sopportare ulteriori sofferenze. II popolo va 
avanti tra  lo sforzo continuo di arrangiarsi alia meglio 
e un concom itante sentimento di incertezza. Credo ehe 
sia orm ai pronto ad affrontare i rischi di u n ’operazio- 
ne radicale. In fin dei conti, m algrado il traum a tem 
poraneo e i guai ehe potrebbe com portare, 1’operazio- 
ne ha in sé per lo m eno una prom essa di autentico o r
dine e di tranquillitä.



3

I C O M PITI DELLA T R A N SIZ IO N E  EC O N O M IC A  
DAL P U N T O  DI V IST A  PO LITICO

La popolarita del programma

Q uan to  é popolare il program m a di transizione deli
neato nei capitoli precedenti? N aturalm ente é im pos
sibile accontentare tu tti in tu tto . II m io non é un p ro 
gram m a populista. M a prím a di trattare i punti sui qua
li é prevedibile ehe vi sara opposizione, evidenzierö gli 
elem enti potenzialm ente popolari. C om unque neppu- 
re tali elementi saranno visti con favore da tu tti; la lo
ro forza d ’attrazione d ipendera dai punti di vista etici 
e politici e dagli interessi economici dei cittadini.

1. La concezione delineata in questo libro a ttra rrä  le 
persone autenticam ente liberali.55 La libertä individua
le non é un  valore esclusivo; per la m aggior parte de- 
gli ungheresi vi sono altri valori ehe contano moltissi- 
mo, come il benessere m ateriale della societä, l ’egua- 
glianza, la giustizia sociale e il prim ato  deli’interessé 
nazionale suli’interessé individuale. Q uesti valori so
no spesso com plem entari tra  loro, m a possono anche 
collidere. La via di sviluppo qui delineata attrae colo
ro che vedono nell’autonóm ia individuale e nella so- 
vran itá dei cittadini valori uguali o superiori ágii altri 
in ordine di im portanza. Sono le persone che respin- 
gono la sottomissione deli’individuo ágii interessi del- 
lo stato e a quelli collettivi im posti da  m ovim enti, pa r
titi o leader.
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Nel paragrafo precedente potrem mo sostitűire la pa
rola «individuo» con «famiglia». II p rogram m a abboz- 
zato non fa nessuna distinzione tra  individuo, inteso 
in senso letterale, e famiglia, ehe é la piü piccola co- 
m unitá  di individui. Esso chiede autonóm ia e sovrani- 
tá  per la famiglia; aspira ad a ttribu ire  alia famiglia il 
piü vasto grado possibile di capacitä decisionale in cam 
po economico.

In  questi giorni «libertä» é d iventata una parola al
ia m oda in U ngheria. II mio studio m ira a dare a que
sta parola un significato piü concreto nella sfera eco- 
nomica. Ciascun individuo e ciascuna famiglia dovreb- 
bero essere liberi di disporre della loro forza lavoro, dei 
loro prodotti, tempo libero, denaro e ricchezza. Lo sta
to, insom m a, non dovrebbe piü occuparsi né dell’in- 
dividuo né della famiglia, m a dovrebbe intervenire solo 
nei casi in cui individui o famiglie avessero bisogno di 
essere protetti da reali m inacce alia loro liberta.

2. Sono convinto ehe le idee avanzate nel libro piace- 
ranno a coloro che sono disposti ad avventurarsi in 
u n 'impresa (nel senso descritto in questo studio), che so
no pronti a rischiare e a investire il loro denaro e le 
loro ricchezze.

N on posso schierarm i con coloro ehe am m ettono 
solo un  unico stile di vita. Lungi da me 1’idea di criti- 
care i disciplinati lavoratori dipendenti, coloro ehe pre- 
stano regolarm ente la loro opera, seguono le direttive 
dei superiori e poi, finito il lavoro, to rnano a casa e 
trascorrono il resto della g iornata a riposare o a pren- 
dersi cura degli affari della famiglia. La m aggior parte 
della gente rien tra  in questa categoria. So anche ehe 
ci sono persone m editative che riflettono suile cose dei 
m ondo e poi esprim ono il loro scontento. Anche co- 
storo possono svolgere un ruolo benefico, di provoca- 
zione intellettuale. E infine vi sono coloro ehe, a causa 
di un concorso sfavorevole di circostanze, non riescono
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a essere particolarm ente attivi anche se possiedono le 
necessarie motivazioni interne (questo gruppo verrä d i
scusso a parte).

T om o a ripetere ehe in quel ehe penso non vi é trac- 
cia di critica contro tali com portam enti, m a desidero 
sia ben chiaro che il mio program m a non fa assegna- 
m ento su queste categorie di persone. Q ui dobbiam o 
tornare ad A dam  Sm ith. Coloro che sono disposti ad 
assumersi impegni addizionali per il bene proprio e della 
propria famiglia, e ne ricavano un guadagno extra, pro- 
curano contem poraneam ente un  beneficio alia comu- 
nitä. II reddito e la ricchezza nazionale non sono su
blimi categorie collettivistiche, né misteriose nozioni di 
statistica econom ica. C ercando di aum entare il vostro 
reddito, aum entate il reddito nazionale. A ccum ulate 
piu ricchezza per voi, e accrescerete la ricchezza della 
nazione. Costruitevi una casa, e increm enterete il pa
trim onio im m obiliare della nazione. Raccogliete mille 
doliari nel vostro cassetto, e avrete contribuito  ad au 
m entare le riserve di valuta pregiata della nazione. II 
benessere nazionale non é che la som m a complessiva 
del benessere di ogni individuo.

La gente deve modificare il proprio m odo di pen
sare. A rricchirsi é stato considerato per molto tempo 
u n ’azione vergognosa. U n a  falsitä é penetrata  nel mi- 
dollo della gente: se uno ottiene di piü, é perché lo ha 
tolto ágii altri. Chi si arricchisce opprim e il prossimo, 
ed é male che i ricchi non dividano im m ediatam ente 
i loro averi con gli altri. E se non sono disposti a farlo 
spontaneam ente, devono essere spogliati dei loro beni.

II paese é oggi stretto in una grave crisi econom i
ca. In  tali condizioni m erita considerazione non chi si 
lam enta di piü, m a coloro che sm ettono di piagnuco- 
lare e, invece di girare da  un  ufficio all’altro m endi
cando aiuto, si danno da fare per m igliorare il proprio 
status finanziario. Invece di lam entarsi, la gente do- 
vrebbe lavorare öltre il norm ale orario di lavoro, far
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crescere fru tta  e verdura  nei propri orti, investire nelle 
proprie attivitä, m ettersi insieme con altri per fondare 
aziende, im portare dall’estero ogni genere di prodotto 
ehe sia molto richiesto in patria  e rivenderlo, e via d i
cendo. Ci sono m igliaia di opportunitä aperte a tutti. 
II vecchio adagio «Aiutati ehe Dio t ’aiuta» non é mai 
stato piü appropriato. L ’assistenza statale dovrebbe aiu- 
tare  solo coloro ehe sono veram ente incapaci di farcela 
da soli. M a quelli ehe ne sarebbero capaci, eppure non 
ce la fanno per passivitä, indolenza o tim ore, non me- 
ritano né censura né compassione. Sono vittim e dei so- 
cialismo, ehe nei decenni passati li ha  svuotati di ogni 
iniziativa personale. II cam biam ento non avverrä co
me risultato di un  nuovo tipo di educazione m orale, 
benché sia necessario anche questo. Gli atteggiam enti 
pubblici saranno modificati dagli stessi cam biam enti 
sociali. La gente si renderä conto, prim a o poi, ehe cia- 
scuno deve costruire da sé la p ropria fortuna.

Q uesto e un com plem ento organico al punto  1. La 
concezione esposta in questo studio attrae chi rivendi- 
ca Γautonóm ia dell’individuo (o della famiglia). Piacé 
a chi ha  la capacitä e la volontä di lanciarsi in u na  p ro 
pria iniziativa, attivitä o im presa.

3. Tale concezione potrebbe risultare a ttraen te  per co
loro ehe hanno una loro proprieta o desiderano acqui- 
starne una. E ho in m ente la piu vasta gam m a di p ro 
prieta, dalle un itä  piü piccole (un orticello o u na  m o
desta quantitä di risparm io privato) alie unita di dim en
sioni medio-piccole (un appartam ento , un  negozio p ri
vato o un laboratorio), fino alle un itä  piü grandi. M a 
quali ehe siano le dim ensioni della proprieta, il p ro 
prietario  deve essere protetto  dagli interventi arb itrari 
dello stato.

In un sistem a di sano pluralism o politico, emergo- 
no partiti e associazioni ehe concentrano i loro interes- 
si su gruppi specifici di proprietari. A lcuni si specializ-
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zano, esclusivamente o principalmente, nella protezione 
dei piccoli coltivatori, m entre altri appoggiano le clas
si u rbane medio-basse o i grandi im prenditori. Posso- 
no esserci forze politiche con program m i piu vasti, in 
grado di collegare «trasversalmente» sottogruppi di pro- 
prietari. II presente libro non intende dare suggerimenti 
a queste organizzazioni. T utte le forze politiche ehe con- 
siderano la sicurezza e il libero sviluppo della proprie- 
tä  privata come una prioritä  possono identiflcarsi con 
le idee qui esposte.

Scopo di questo studio é non solq quello di inco- 
raggiare l ’accum ulazione privata, m a anche quello di 
proporre u na  politica che sgombri la via da ogni osta- 
colo. T an to  per citare un esempio relativo all’agricol- 
tu ra: non propongo certo il ripristino per decreto sta- 
tale dei kulaki,56 cost spietatam ente eliminati in passa- 
to. Invece di suggerire una sorta di artificiale «ri- 
kulakizzazione», auspico il form arsi di una borghesia 
rurale. D ovrem m o essere lieti di assistere al sorge re, 
attraverso un  organico sviluppo, di aziende agricole a 
intensitä di capitale, dotate di attrezzature tecniche m o
derne, capaci — come le aziende agricole danesi, 
tedesco-occidentali e statunitensi — di fornire quote 
sempre piu grandi della produzione agricola impiegan- 
do una quan titä  sem pre m inore di m anodopera.57

Öltre alTagricoltura, la via della transizione potreb- 
be a ttra rre  anche coloro ehe sono disposti a sacrificarsi 
e a risparm iare per costruirsi una solida ricchezza. Non 
voglio incoraggiare gli avventurieri ad arraffare tu tto  
quel ehe riescono e a svignarsela coi m alloppo. La po
litica econom ica qui proposta cerca di offrire garanzie 
m ateriali, m orali e legali a coloro ehe di anno in anno 
risparmiano, investono nella loro attivitä privata, la fan- 
no diventare una m edia e poi grande im presa, e ma- 
gari un colosso.

Lenin ha  scritto ehe la produzione su scala ridotta 
crea capitalismo giomo per giomo e ora per ora, e aveva
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ragione. Coloro che sono spaventati da questa prospet- 
tiva naturalm ente non possono essere d ’accordo con lo 
sviluppo delineato in questo program m a, poiché vo- 
gliono im pedire che anche il piü prospero dei piccoli 
p roduttori esca dai lim iti di una produzione su scala 
ridotta. Costoro partono dal presupposto che possede
re un piccolo appezzam ento di te rra  o una bottega va 
benissim o; se i p roprietari si arricchiscono, fanno be
ne a spendere il loro denaro  in una crociera di lusso
0 per costruirsi u na  pretenziosa seconda casa; perö bi- 
sogna im pedire, m ediante interventi burocratici, che
1 piccoli produttori si trasform ino in veri e propri capi- 
talisti. Il mio studio respinge recisam ente quest’ordi- 
ne di idee; si sforza invece di stabilire le condizioni ne
cessarie per l’accumulazione dei capitale privato. Il pro
gram m a piacéra a coloro che vedono in questo una ras- 
sicurante opportunitä.

4. La m anovra di stabilizzazione offre la prospettiva 
di bloccare 1’inflazione. Secondo la m ia opinione, questa 
prospettiva a ttra rrä  m ilioni di persone, salvo il ristret- 
to gruppo di coloro ehe sfruttano il processo inflazio- 
nistico. Si pensi alia quan titä  di adesione ehe andreb- 
be ai gruppi politici che, prom ettendo il blocco dell’in- 
flazione, si assumessero la piena responsabilitä dell’o- 
perazione e mantenessero la parola. C ’é tan ta  gente ehe 
sarebbe piü ehe disposta a fare sacrifici pur di arresta- 
re 1’inflazione.

V

E deplorevole ehe di fronte a continui aum enti dei 
prezzi nessuno abbia ancora fatto una prom essa dei ge
nere. Q uesta é u na  delle ragioni per le quali la gente 
considera la situazione senza speranza. Oggi si arrab- 
bia perché ogni settim ana vengono annunciati aum enti 
dei prezzi, e il giorno seguente si arrabb ia  ancora di 
piü perché i prezzi continuano ad aum entare senza al- 
cun annuncio ufficiale. In  realtä, se consideriam o la 
m edia dell’econom ia nazionale, il problem a, in ter-
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m ini di consum o reale, non é cosi serio come potrebbe 
suggerire lo stato d ’animo popolare. Vi sono larghi stra
ti sociali per i quali gli aum enti dei prezzi vengono com
pensati, e a volte anche superati, dagli aum enti dei sa
lari nom inali. E ciononostante, tu tti si sentono colpiti 
dai continui aum enti dei prezzi. Ecco perché un pro
gram m a di stabilizzazione preciso e non am biguo po
trebbe diventare abbastanza popolare, anche se i pro- 
m otori dicessero subito e con chiarezza ehe potrebbe- 
ro derivarne un  grave shock e un aum ento dei prezzi 
tem poraneo m a rilevante. M a non si insisterä m ai ab
bastanza sui fatto ehe un tale program m a di stabiliz
zazione resterä popolare solo se i prom otori terranno 
fede alie loro promesse.

5. La prom essa di eliminare l ’economia della penuria é uno 
dei punti di m aggior interessé del program m a. Com e 
nel caso dell’inflazione, é altrettanto  deplorevole ehe 
nessun program m a di partito  o di corrente politica si 
sia assunto questo im pegno. E ppure questa é una dél
lé piü gravi lagnanze della popolazione: abitanti di cittä 
e villaggi, giovani e vecchi, poveri e ricchi, tu tti sof- 
frono per la scarsitä di beni, le code e la sensazione di 
trovarsi alia mercé del venditore. La penuria  to rm en
ta  i consum atori e interferisce continuam ente nel la- 
voro dei produttori. U n  tem po, per gli ungheresi ehe 
attraversavano la frontiéra austriaca, una delle prim e 
grandi esperienze era Γ im m ediata percezione ehe, pa- 
gando, in A ustria si poteva trovare di tutto. Q uesta era 
una delle differenze piü evidenti tra  i due sistemi. L ’e- 
lim inazione della penuria potrebbe provocare un  cam- 
biam ento altrettanto  percettibile: potrebbe provare ai 
cittadini ungheresi ehe il sistem a é davvero cam biato 
e ehe alia lunga anche gli ungheresi godranno dei van- 
taggi di un  m ercato dei com pratori.

6. La politica econom ica fm qui delineata interesserä 
tu tti coloro ehe non sono indifferenti al destino dei de-
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naro dello stato, ehe sono stanchi di vederlo sprecare e 
chiedono ehe i funzionari ai quali ne é affldato 1’uso 
discrezionale vengano sottoposti a un rigoroso controllo 
politico pubblico.

7. II program m a non apparirä invece né troppo attraen- 
te né eccessivamente allarm ante a coloro ehe sono in 
sintonia coi principio della proprieta statale. N on stiamo 
pariando soltanto dei m anager delle aziende di stato, 
m a anche di chi é stato a lungo, e lo é tu tto ra , convin- 
to fautore dei principi socialisti e vede un intrinseco va- 
lore nel fatto ehe i mezzi di produzione non siano pos- 
seduti dai privati. La politica econom ica qui proposta 
m ette in guardia contro la liquidazione dannosa e ir- 
responsabile della proprieta di stato. M ette in guardia 
dall’agire con la stessa precipitazione e irresponsabili- 
tä  che hanno caratterizzato l ’operazione inversa, cioé 
l’eliminazione della proprieta privata. Questo program 
m a intende creare u na  rivalitä genuina, non di faccia- 
ta , tra  i due settori. II ruolo dei settore privato dovreb- 
be crescere in proporzione d iretta  alia sua capacitä di 
dim ostrare la superioritä sulla proprieta statale buro- 
cratica. Gli im prenditori privati dovrebbero avere la 
possibilitä di acquistare talune un ita  dei settore stata
le, peró senza fare il passo piu lungo della gam ba, fa- 
cendo affidam ento sui propri mezzi e sull’am m ontare 
di credito ehe sono in grado di ottenere (offrendo in 
garanzia i loro beni).

II program m a non blocca né lo sviluppo della 
proprieta istituzionale da parte delle istituzioni dav- 
vero autonom e né quello della vera proprieta coopera
tiva.

T u tto  ció potrebbe com piersi come risultato di un 
organico processo di sviluppo. Dovremo aspettare molti 
anni prim a ehe si possa sapere chiaram ente quale quota 
di proprieta statale resterä dopo l ’affermazione di u n ’or
ganica borghesia im prenditoriale. In  ogni caso, do-
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vrebbe trattarsi di una quota abbastanza piccola da co- 
stringere il settore statale ad adeguarsi ai comportamen- 
ti del settore privato, il quale, natura lm ente, ha rigidi 
vincoli di bilancio, é realm ente orientato verso il m er
cato e persegue una decisa politica com merciale.

Per coloro che rim angono convinti della vitalitä del 
settore statale, questo cam biam ento rappresenta una 
prospettiva che dovrebbe spingerli a lavorare attivamen- 
te piuttosto che a opporre una resistenza furiosa. E in 
ogni caso il p rogram m a é piü attraente  di quelli che 
prevedono di elim inare in un sol colpo Γ intero settore 
statale.

8. La politica qui proposta im pone di ferm are la dissi- 
pazione e lo spreco delle risorse e della proprietä statali, quali 
che siano i pretesti accam pati. Q uesto é un  fenomeno 
che irrita  e scandalizza. Per decenni é stata propagan- 
data  a forza di slogan la nozione secondo la quale la 
ricchezza dello stato é ricchezza del popolo. Q uesta é 
solo una m ezza veritä. N on si é d im ostrata vera, né 
del resto avrebbe potuto, dato che i dieci milioni di cit- 
tadini ungheresi non potevano controllarne direttam en- 
te il complesso processo produttivo. Com e é giä stato 
afferm ato in questo studio, la proprietä statale appar- 
tiene a tu tti e a nessuno.

Pero lo slogan era esatto, nel senso che il lavoro e 
i sacrifici della popolazione del paese erano incarnati 
nella ricchezza dello stato. La gente ha il d iritto  di co- 
noscere il destino di questo grande tesoro. Il program
m a qui proposto esige ehe ogni vendita venga effettua- 
ta  sotto i riflettori della pubblicita e a condizioni com 
merciali corrette. Q uesta é u n ’idea popolare che po- 
trebbe conquistare ulteriori sostenitori al program m a.

9. La ricchezza dello stato non deve essere venduta a 
paesi esteri a prezzi stracciati, come in una liquidazio- 
ne. A ncora una volta ci occorre una politica nazionale
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illum inata, non l ’isolazionismo m iope, la xenofobia o 
i pregiudizi antioccidentali. Puo essere estrem am ente 
utile ehe uom ini d ’affari stranieri com prino aziende in 
U ngheria, creino uffici e negozi, o si associno a imprese 
nazionali purché si tra tti di iniziative utili al popolo un- 
gherese. Le molte cerim onie di inaugurazione delle 
nuove societä com m erciali m iste ungaro-occidentali, 
con presenza dei media, scambi di docum enti e brindi- 
si con lo champagne, non costituiscono un indice di suc
cesso. Sarebbe preferibile vedere concrete analisi ehe 
provino obiettivam ente ehe queste transazioni compor- 
tano reali benefici per l ’U ngheria.

Dobbiam o fissare limiti legali che impediscano Γΐη- 
trusione incontrollata di capitale straniero. Invece di 
scoraggiare Γ interessé dei capitali stranieri con divieti 
burocratici, dovrem m o indicare con la m assim a chia- 
rezza e franchezza possibili i limiti al nostro benvenu- 
to e il nostro concetto dell’eccesso e della trasgressione.

Q uesto tipo di politica nazionale — assertiva ep- 
pure libera da  ogni traccia di sciovinismo — pub eser- 
citare una grande forza d ’attrazione.

V ale la pena di fare u n ’altra  osservazione riguar- 
do al carattere nazionale del program m a. II presente 
studio ha richiamato ripetutam ente l’attenzione sul fatto 
ehe non e’e nessun bisogno di im itare pedissequam en- 
te le istituzioni economiche dell’O ccidente. La racco- 
m andazione non nasce dalia convinzione che Γ U nghe
ria debba escogitare prim a o poi u na  borsa valori tr i
colore invece di incorporare le esperienze delle borse 
di New York, Zurigo e Tokyo. II m io suggerim ento 
inattuale si basa sulla convinzione ehe molte istituzio
ni possono evolvere solidam ente solo se sono il risulta- 
to di un  organico sviluppo storico.

Sono num erose le istituzioni ehe non sono riuscite 
a m ettere radici du ran te  i decenni passati perché e ra 
no illusioni artificiali e m al concepite imposte alia so
cietä. La nuova fase dello sviluppo storico dell’Un-
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gheria consentirä la nascita naturale déllé varie forme 
organizzative, déllé istituzioni legali e dei com porta- 
m enti speciali del m ercato e del management economico 
e del m ondo degli affari. T u tte  queste realtä saranno 
ow iam ente influenzate dagli esempi stranieri e dai con- 
ta tti con i partner occidentali. Im pariam o da loro tut- 
to quello che possiamo, m a con dignitä. Far apporre 
il sigillo di approvazione dai banchieri o dagli industriali 
stranieri non deve essere la prim a delle nostre preoc- 
cupazioni; molto spesso ci viene concesso sulla base di 
im pressioni superficiali. I m archi di qualitä dobbiam o 
guadagnarceli in casa.

10. La politica delineata in questo studio puo avere, 
infine, u n ’altra attrattiva: crea ordine dal caos. La gran
de maggioranza dei cittadini ungheresi sente che il paese 
sta vivendo in uno stato di agitazione, disorganizza- 
zione e disordine. Le disposizioni di legge vanno e ven- 
gono ogni giorno. Oggi dicono una cosa, dom ani il con
trario . Si prendono m isure contraddittorie e il m ana
ger o il semplice cittadino possono sentirsi autorizzati 
a scegliere le norm e da seguire e quelle da violare. La 
legge non ha autoritä. La gente non ha particolari scru- 
poli a infrangere una norm a; se nel caso peggiore qual- 
cuno é coito sul fatto, viene presto lasciato libero.

E in tanto  la gente associa la parola «ordine» a no- 
zioni spaventose: carri arm ati, carcere, vite d istru tte 
per coloro che dicono quel ehe pensano. M olti vedono 
i term ini «favorevole all’ordine» e «ristalinizzatore» co
me sinonim i. Secondo il detto am aro, e spesso citato, 
di Sándor Szalai, noto sociologo socialdemocratico un- 
gherese, abbiam o due sole scelte: la caserm a o il bor
dello. Coloro che non am ano la disciplina delle caser- 
me devono rassegnarsi all’anarchia del bordello.

M a vedo una terza via d ’uscita. L ’U ngheria ha bi- 
sogno di ordine, m a non di un ordine da caserm a. La

169



politica qui proposta vuole indicare come si possa ar- 
rivare a quest’ordine. Poniamo fine ali’incertezza creata 
dall’inflazione. L iberiam o il paese da u na  situazione 
nella quale é impossibile calcolare come cambino i prez- 
zi da un giorno all’altro. C i devono essere leggi stabili 
che garantiscano l ’autonom ia individuale, la proprie- 
tä privata e la sicurezza dei risparm io e degli investi- 
m enti. II bilancio dello stato deve essere chiuso in pa- 
reggio. La prassi statale di spendere senza controllo e 
di stam pare m oneta per coprire le spese deve cessare.

Si tra tta  di un  p rogram m a a favore dell’ordine — 
e questa potrebbe essere un a  delle fonti principali dei 
suo fascino.

Fonti di tensione

N on vorrei sollevare false speranze. Q uesto p rogram 
m a attrae e al tem po stesso respinge; desta sim patie e 
provoca resistenze. Le posizioni favorevoli o contrarie 
non rien trano  nella semplificazione m arxista secondo 
la quale gli interessi di una classe vengono difesi e quelli 
di u n ’altra  attaccati. Se prendiam o il term ine «classe» 
nell’accezione m arxista, vediam o che vari m em bri di 
una classe o u n ’in tera  classe possono reagire in modi 
diversi alia politica proposta. Anzi, per meglio dire, lo 
stesso individuo puö reagire al program m a in m aniera 
am bivalente. Benché, a parer mio, la linea politica in 
dicata in questo studio forrni un  tu tto  organico, molti 
si sentiranno disposti ad accettarne alcuni punti, m a 
ne rigetteranno altri. E probabile ehe sorgano molte 
tensioni; vorrei indicarne alcune.

a) I  salari dei dipendenti dei settore statale. U n  eventua
le tentativo di applicare la politica econom ica propo
sta in presenza di una resistenza attiva da parte dei d i
pendenti dei settore statale si risolverebbe in una cata-
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strofe. Sarebbe, di fatto, impossibile. A questo propo
sito, val la pena di riflettere su alcuni esempi esteri.

U no di questi é un confronto tra  lo sviluppo della 
G erm ania postbellica e quello britannico. N ell’Inghil- 
te rra  vittoriosa, il Partito  L aburista andö al potere e 
nazionalizzb molte industrie. II potere dei sindacati 
crebbe enorm em ente. La battaglia per la redistribuzio- 
ne della ricchezza arrivö a un punto  m orto. I sindacati 
cercarono di assicurarne una quota maggiore ai lavo- 
ratori organizzati proclam ando grandi scioperi. In  piu 
di un  caso gruppi relativam ente piccoli di lavoratori 
con un ruolo chiave nella produzione riuscirono a pa- 
ralizzare intere industrie. Benché la crescita economi- 
ca d e irin g h ilte rra  non si sia arresta ta  e non abbia rag- 
giunto livelli di crisi, il suo ritm o é stato piu lento di 
quello dei paesi concorrenti.

La situazione si é sviluppata in m odo diverso nella 
G erm ania O ccidentale sconfitta. D uran te  la m anovra 
di stabilizzazione, il potere fu retto da una coalizione 
liberal-conservatrice che in seguito governö in alternan- 
za con una coalizione socialdemocratico-liberale; vi fu 
anche, per un breve periodo, un a  grande coalizione. 
M a il fattore costante, duran te  tu tto  questo tem po, fu 
la cooperazione costruttiva dei sindacati con lo stato 
e coi settore privato. In  altre parole, per usare la defi- 
nizione peggiorativa bolscevica, vi fu la «pace socia
le». I tre protagonisti principali della econom ia grave- 
m ente colpita della G erm ania O ccidentale — il settore 
nelle m ani dei proprietari privati (piccoli, medi e gran
di), la burocrazia statale e i lavoratori dipendenti rap- 
presentati dai sindacati — si resero conto ehe azzuf- 
farsi sulla redistribuzione sarebbe stata u na  scelta sui- 
cida. Per riprendere una im m agine giä usata in que
sto saggio, la cosa piu im portante é avere un  pezzo di 
pane sem pre piü grosso, non litigare sui pezzo ehe ab- 
biam o.

N on vorrei ricondurre a un  unico fattore la grande
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diversitä di sviluppo che si verified tra l’Inghilterra post- 
bellica e la G erm ania O ccidentale a vantaggio di que- 
s t’ultim a. M a direi che le differenze alle quali ho ac- 
cennato siano state tra  i fattori piü im portanti, se non 
forse il piü im portante, nella spiegazione del fenomeno.

Prendiam o un  esempio piü vicino a női: la Polo- 
nia. Negli ultim i dieci o quindici anni e fino ágii u lti
mi tem pi, quando si e costituito il governo di un ita  na- 
zionale, c ’b stata guerra tra  i lavoratori dipendenti e 
lo stato in quanto  datore di lavoro. E stata una lotta 
senza precedenti nella storia, dato ehe la battaglia per 
le liberta dem ocratiche condotta da Solidarnosc era 
strettam ente connessa con la «normale» attivitä dei sin- 
dacato (le Campagne di scioperi diretti a ottenere au- 
m enti dei salari nom inali). Si tra ttava  a un  tem po di 
u n ’eroica rivendicazione della dem ocrazia Parlam en
täre e della preparazione di un  disastro economico. 
Q uesta lotta somigliava piuttosto a uno sciopero della 
fame, in cui un eroe politico m uore piuttosto di rinun- 
ciare ai propri principi; pero i m ilioni di persone co- 
m uni sono disposti a simili eroism i solo per brevi pe
riodi. Poi vogliono riem pirsi lo stomaco, e non una 
volta, m a tu tti i giorni. V ogliono avere pane e carne 
e, cio che piü conta, vogliono u na  vita tranquilla  e co- 
m oda. Le condizioni m ateriali necessarie per u n ’esi- 
stenza siffatta venivano com prom esse da continue so- 
spensioni dei lavoro. I recenti m utam enti avvenuti in 
Polonia possono aver creato le condizioni per il genere 
di coalizione che puö consentire un  accordo tra  i p ro
tagonist! dell’econom ia: la burocrazia, i m anager del 
settore statale, il settore privato, insieme con i lavora
tori d ipendenti di en tram bi i settori, statale e privato.

E ora torniam o alia situazione dell’U ngheria. Quali 
prospettive offre la politica econom ica qui delineata ai 
dipendenti dei settore statale? M olte delle cose indica
te nei dieci punti dell’ultim a sezione potrebbero appa- 
rire interessant! anche a loro, perché in m assim a parte
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non sono «dipendenti dalia classe». Per esempio, puo 
succedere che 1’operaio di una fabbrica, senza nessu- 
na intenzione di avviare un’impresa per conto proprio, 
noti con piacere che la fattoria p rivata di suo fratello, 
ehe é to rnato  al paese, sta prosperando, ehe suo figlio 
é entrato  a far parte di u n ’im presa privata in cittä. E 
anche lui un cittadino assediato dalle innum erevoli re- 
strizioni della burocrazia e il p rogram m a di liberaliz- 
zazione e di difesa dei diritti civili qui proposto potrebbe 
facilitare la vita anche a lui.

Ma non voglio occultare il vero dilemma. Come ho 
giä dichiarato con tutta franchezza, sono favorevole a 
una rigorosa d isc ip lin a  salariale. Questo comporta il con- 
gelam ento delle retribuzioni dei settore statale duran
te la m anovra di stabilizzazione, o al massim o la con
cessione di aum enti modesti. La com pleta attuazione 
dei program m a di stabilizzazione indicherä l ’en titä  di 
tali aum enti, ammesso ehe sia possibile concederli; non 
sono ovviamente in grado di anticiparne le tabelle. M a 
il livello delle retribuzioni nominali stabilito ali’inter
no della manovra di stabilizzazione dovrä essere im
posto con mano ferrea. Se si allentano le briglie in que
sto settore, tu tto  sarä perduto, e tu tto  to rnerä al punto 
di partenza: alia corsa dei salari seguirä 1’im pennata 
dei prezzi; se i prezzi saranno m antenuti bassi per com- 
piacere qualche richiesta dem agogica, vi sara penuria 
su scala di massa; e cost via. Torneremo al punto dal 
quale eravamo partiti prima della manovra. Tutto lo 
scompiglio sara stato inutile; e successivamente sara 
molto, molto piú difficile, se non addirittura impossi
bile, intraprendere una manovra analoga.

Potrebbe essere impossibile persuadere i dipendenti 
deljo stato a consentire in anticipo di accettare una d i
sciplina salariale ehe li penalizza. Bisogna fare uno sfor- 
zo per convincerli ehe la cosa é essenziale, se si vuole 
ehe la nazione eviti la catastrofe economica. Alia fine, 
a manovra compiuta, anch’essi saranno tra coloro ehe
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tra rranno  benefici dai cam biam enti. Q uesto non é un 
«gioco a som m a zero» dove un a  parte guadagna quello 
ehe Γ altra perde. Q ui ognuno puö risultare vincitore. 
I lavoratori della G erm ania Occidentale hanno guada- 
gnato piü dei loro colleghi britannici. Q uando  l ’eco- 
nom ia viene risanata, la produzione aum enta, l ’infla- 
zione cade, i prezzi diventano credibili, i fiorini gua- 
dagnati sm ettono di volatilizzarsi, il potere d ’acquisto 
dei risparm i rim ane stabile, e cos! anche i lavoratori 
ne traggono beneficio.

I lavoratori d ipendenti sono stati defraudati del di- 
ritto di sciopero per decenni e óra com inciano a capire 
di quale potente arm a dispongano. M i rendo conto che 
non é facile resistere alia tentazione di usarla.

Nel movim ento sindacale é esplosa la lotta. C hiun- 
que osservi la situazione odierna da storico o da socio
logo politico non ha difficoltä a spiegarsi il com porta- 
m ento di molti dirigenti sindacali. Finora sono stati ac
cusati di com plicita col partito  al potere e con la buro- 
crazia statale, e di esserne stati la  «cinghia di trasm is- 
sione». M olti di loro forse avvertono ehe questo é il m o
m ento di dim ostrare ehe le cose non stanno piü cosi. 
Le agitazioni hanno l ’adesione dei lavoratori e non com- 
portano rischi; oggi nessuno viene piü trascinato via 
dalia polizia segreta per avere istigato unó sciopero.

Non predico ai sindacati di deporre le armi. I diri
genti sindacali dovrebbero vigilare contro i veri torti 
inflitti ai lavoratori.58 Dovrebbero partecipare alia for- 
m ulazione della nuova politica econom ica del gover- 
no, pienam ente coscienti dei loro enorm e peso nella so- 
cietá. M a dovrebbero m aneggiare con cautela l ’arm a 
a doppio taglio dello sciopero. Insom m a, il risanam ento 
economico del paese dipende in prim o luogo dal fatto 
ehe i protagonisti dell’econom ia riescano ad accordar- 
si fra di loro e ehe poi sappiano tener fede a questo ac- 
cordo.

b) Disoccupazione. Alla m inaccia della disoccupazio-
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ne si é giä accennato. A rischio di qualche ripetizio- 
ne, bisogna citarla qui tra  le fonti di tensione.

E stata avanzata la seguente richiesta: i posti di la- 
voro possono essere soppressi solo se sono giä stati tro- 
vati, in anticipo, nuovi posti di lavoro per tu tti i lavorá
töri coin volti. Secondo me é impossibile garantire il sod- 
disfacim ento di questa richiesta. Prom etterlo  sarebbe 
un atto irresponsabile, per qualsiasi governo. U n mo- 
vim ento sindacale ehe prenda parte costruttiva al risa- 
nam ento del paese non pub avanzare una richiesta del 
genere.

In  u n ’econom ia di m ercato consolidata é im possi
bile garantire una cosa simile. M aggiori sono la rapi- 
d itä  e la flessibilita con cui la produzione si adatta  alle 
prevalenti condizioni di m ercato, tan to  piü spesso puö 
accadere che dei posti di lavoro vengano soppressi in 
un settore o nell’altro. M a d ’altronde é opportuno che 
la produzione si adatti al mercato con flessibilita e pron- 
tezza.

II soddisfacim ento di questa richiesta sul d iritto  al 
posto di lavoro sarebbe particolarm ente assurdo all’in
terno della m anovra delineata nel capitolo 2. II mes- 
saggio ivi contenuto dice esattam ente ehe non possia- 
mo né vogliamo decidere a tavolino una «politica strut- 
turale», m a ehe dobbiam o affidare al m ercato il reci
proco aggiustamento della dom anda e dell’offerta. Non 
esiste alcuna possibilitä di stabilire i prezzi di m ercato 
in anticipo, e di conseguenza non e’e m odo di predire 
quale fabbrica sarä condannata  ad andare sem pre in 
passivo. Bisogna am m ettere con franchezza ehe tale m a
novra provocherä un  grande shock. Perciö, come pos- 
siamo garantire che per ogni dipendente che resterä sen- 
za lavoro duran te  tu tto  questo sconvolgimento ci sara 
u n ’altra azienda ad attenderlo a braccia aperte, pron- 
ta  con u n ’altra  m acchina o u n ’altra  scrivania, e ehe ci 
sara persino un altro appartam ento a sua disposizione?

Invece di promesse che non é possibile m antenere, si
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possono prendere alcuni im pegni realistici. Q uesto stu
dio fa una distinzione tra  m isure transitorie e la crea- 
zione di rapporti durevoli, a lungo term ine, tra  m er
cato del lavoro e diritti del lavoro.

Per quanto  riguarda le m isure transitorie, ho giä 
m enzionato le riserve «umanitarie» per il periodo del
la m anovra. A tu tti coloro ehe verranno messi in diffi- 
coltá dalia stabilizzazione, dovrä essere dato un  aiuto 
finché non riescano ad adattarsi alia nuova situazione. 
N on ritengo che sia mio compito definire qui quale for
m a debba assum ere questo aiuto e a quali condizioni 
debba essere concesso. Le mie osservazioni non si ri- 
feriscono né all’en titä  né ai mezzi con i quali prestare 
tale assistenza, m a al suo spirito. N on si tra tta  di u n ’e- 
largizione um iliante; é un a  m anifestazione della soli- 
darie tä della societä nei confronti di chi, senza averne 
alcuna colpa, é stato sottoposto a un grave traum a. D e
ve esserci rispetto um ano per la dignitä di chi durante  
questi mesi difficili avrä bisogno di tale assistenza.

Per to rnare ai tem pi lunghi, dobbiam o im parare 
a convivere con l ’idea che vi sarä sempre disoccupazio- 
ne frizionale (é bene osservare, incidentalm ente, ehe 
c ’é sem pre stata disoccupazione frizionale in tu tte  le 
economic, comprese quelle socialiste, m a sappiam o po
co circa la sua dim ensione). Piü u n ’econom ia é adat- 
tabile, piü é norm ale che scom paiano dei posti di lavo
ro, e anche intere aziende e industrie. Per usare la fa
mosa espressione dei grande econom ista austriaco 
Schum peter, la condizione per lo sviluppo é una «di- 
struzione creatrice», e dove c’é distruzione c ’é soppressione 
di posti di lavoro. Percio dovrem o costruire un siste- 
m a di istituzioni e di norm e legali relative alia disoc
cupazione frizionale, dai sussidi di disoccupazione ai 
corsi di riqualificazione, dalia mobilita degli alloggi alia 
possibilitä di spostarsi da un posto all’altro. Q uesto é 
un  cam po nel quale c ’é grande bisogno di cooperazio- 
ne tra  governo e sindacati.
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Infine, la piü im portante salvaguardia contro una 
durevole disoccupazione di massa é la crescita econo- 
mica. Per dirla in term ini ancora piü chiari, essa é in 
realtä Vunica salvaguardia. U no dei piü grandi risulta- 
ti dell’econom ia pianificata socialista, in U ngheria e in 
m olti altri paesi socialisti, é stato il pieno impiego. Es
so é stato raggiunto non inserendo il diritto  al lavoro 
nella costituzione, m a m ediante una specifica strate
gia di crescita econom ica. L a via per conservare que
sta conquista del vecchio sistem a economico non sta 
dunque in un a  lotta in cui scioperi, m inacce e pressio
ni politiche vengono usati per ribadire un «diritto ac
quisito» al pieno impiego. La posta in gioco deve esse- 
re un nuovo decollo dell’econom ia, in modo che la cre
scita possa creare sem pre piü posti di lavoro .59

M entre ci spaventiam o Tun l ’altro con lo spettro 
della disoccupazione, per ragioni a volte fondate e a 
volte menő, vi sono num erosi settori dell’economia che' V

soffrono di scarsitä di personale. E un fenom eno desti
nato a estendersi nel futuro. Il settore dei servizi do- 
vrä crescere piü in fretta di quanto  non abbia fatto fi- 
nora e richiederä un  gran num ero di addetti. V orrei 
insistere in m odo particolare sui ruolo della crescita dei 
settore privato. Negli anni a venire la rap ida espansio- 
ne di questo settore sara in grado di assorbire u na  par
te notevole della forza lavoro resa disponibile dalia 
«grande operazione», purché gli ostacoli burocratici al 
suo sviluppo vengano rimossi.

c) Il problema dei «poveri». Sarebbe fatale per la sta- 
bilizzazione e la sicurezza della prosperitä econom ica 
nazionale se si determ inasse uno scenario nel quale il 
governo scegliesse di rappresentare le ragioni dell’eco- 
nom ia, e le ragioni um anitarie si ponessero contro di es
so. Q uesto antagonism o potenzialm ente dannoso pub 
essere espresso anche in un altro modo. Il governo si 
schiererebbe con i ricchi e quelli ehe stanno dalia p a r
te dei poveri sarebbero costretti a sfidarlo. O ppure
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ecco u n ’altra possibile dicotomia: il ruolo del governo 
diventerebbe tecnocratico, m entre l ’opposizione si as- 
sum erebbe quello di alfiere della politica sociale.60

M i auguro che il lettore senta come ogni riga di que
sto studio sia in trisa di sollecitudine verso ogni essere 
um ano. Gli obiettivi basilari dei program m a m irano 
a m igliorare il benessere m ateriale del pubblico in ge
nerale. M a non posso eludere il seguente problema: m a
li econom ici gravi renderanno ancora piü difficili le con- 
dizion i degli strati p iü  poveri della  p opolazion e. V or- 
rei qu indi fare qualche osservazione sulla politica  so
ciale.

V orrei innanzitu tto  ripetere che in questi giorni la 
m isura piü im portante di politica sociale é il blocco del- 
l ’inflazione. C hiunque pensi seriam ente ehe é neces
sario aiu tare i piü poveri dovrebbe schierarsi a cuore 
aperto dalia parte dei p rogram m a di stabilizzazione e 
astenersi da ogni proposta ehe possa com prom etterne 
1’esito.

La mia seconda osservazione é un promem oria: pri
m a ehe venga avviata la m anovra di stabilizzazione, 
occorre costituire u n a  riserva per provvedere all’assi- 
stenza di coloro ehe si troveranno tem poraneam ente 
in difficoltä.

Terzo, é necessario un program m a di politica so
ciale ehe copra un areo di m olti anni. Altri sono assai 
piü qualificati di m e per discutere i dettagli di tale p ro 
gram m a. M i sia consentito di cogliere Γ occasione per 
esprim ere il mio rispetto nei confronti di coloro ehe si 
stanno battendo concretam ente da molti anni per la 
causa dei poveri e dei piü svantaggiati.61 O ra  saranno 
certam ente pronti a unirsi a m olti altri esperti per re
digere questo program m a. D a parte m ia, vorrei lim i
tare il mio contributo, in questo studio, a uno o due 
aspetti economici ed etici della questione.

D uran te  la form ulazione di un program m a di poli
tica sociale, é inevitabile ehe vi sia uno scontro tra  op-
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posti punti di vista. Le necessitä sono infinite, m a le ri- 
sorse sono lim itate. I responsabili della politica socia
le, i funzionari che la a ttuano  coscienziosam ente, i ri- 
cercatori e gli studiosi di problem i sociali potrebbero 
com pilare un  elenco ininterrotto  di migliaia di fatti do
lorosi e di casi di povertä e di sofferenza estrem e. 
C hiunque n u tra  una qualche sim patia per i propri si
mili non puo vedere o sentir pariare di questi casi sen- 
za commuoversi. M a d ’altro canto c’é u n  paese in con- 
dizioni disperate, indebitato fino al collo. Per un eco- 
nom ista con un forte senso di responsabilitä sociale, é 
chiaro che solo l ’effettivo aum ento della produzione e 
il decollo dell’economia possono condurre il paese fuori 
da questa situazione. Ciö richiederä investimenti; e im 
plica salari che forniscano reali incentivi e, per conse- 
guenza, alti guadagni per coloro che con le loro inizia- 
tive danno il maggiore im pulso. N ell’interessé di uno 
sviluppo a lungo term ine, occorre poi m igliorare l ’in- 
segnam ento e la ricerca scientifica. E l ’elenco potreb- 
be continuare.

Secondo me, l’unica possibilitä sta nel fissare un 
tetto ragionevole alle spese sociali, senza che scoppino 
necessariam ente tante piccole battaglie quotidiane tra  
i sostenitori della politica sociale e i «difensori dei po- 
veri» da un a  parte e gli «uomini del tesoro» dal cuore 
di pietra dali’altra. Dopotutto, un parlamento democra- 
tico e un responsabile dibattito sui bilancio dello stato e- 
sistono proprio per questo. E indispensabile che ogni 
m em bro del parlam ento, in piena consapevolezza della 
sua personale responsabilitä politica, si forrni una pro
pria opinione sulla spesa sociale. Nel far questo deve te
ner conto di tutte le voci di spesa, nonché del fatto che o- 
gni spesa deve trovare un a  copertura nella tassazione.

Alia fine, si potrebbe arrivare a u na  decisione Par
lam entäre valida per un anno. C redo ehe sarebbe piu 
utile decidere, se possibile, con due o tre anni di an ti
cipo, cosi da fornire un  quadro di riferim ento per pro-
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gram m are l’attivitä déllé persone e delle istituzioni coin
volte nell’elaborazione dei dettagli della politica socia
le. II program m a dovrebbe essere flessibile e indicare 
i com piti da tenere di riserva, cioé quelli da perseguire 
qualora la situazione evolva piü favorevolmente, e quelli 
da accantonare qualora la situazione risulti peggiore 
dei previsto. D obbiam o com unque stabilire in linea di 
massim a quanto 1’U ngheria di oggi puo perm ettersi di 
spendere in m ateria di politica sociale. Ed é partendo 
da questa base che dobbiam o com inciare a pensare al
ia nostra politica sociale, senza badaré a quello ehe fa 
la Svezia in questo cam po. Allorché i mali del paese 
saranno stati curati e il reddito nazionale pro capite avrä 
raggiunto l’attuale livello della Svezia, allora potrem o 
riesam inare gli stanziam enti per le spese sociali.

Non é senza ragione ehe sottolineo il ruolo dei mem
bri dei parlamento. La gente si identifica con la loro fun- 
zione nella societä. D a un m inistro delle Finanze ci si 
aspetta ehe, quando prende la parola in parlam ento, 
evidenzi i punti di vista del Tesoro; é il suo compito. E 
altresi desiderabile ehe la stam pa riveli i casi allarm anti 
di penuria  e sofferenza, e li usi per influenzare la pub- 
blica opinione e le coscienze dei m em bri dei parlam en
to. M a alia Fine va presa una decisione e, per usare il lin- 
guaggio tecnico degli econom isti, le risorse scarse van
no allocate. Il diritto e la responsabilitä politica di questa 
decisione spettano al parlam ento e solo al parlam ento.

V orrei fare u n ’ulteriore osservazione sui problem a 
dei poveri, cioé su un altro argom ento che ha aspetti 
politici, etici ed economici. R itengo ehe la vita di una 
persona bisognosa m igliori se la sua povertä dim inui- 
sce, non certo se u n ’altra  persona, ehe prim a era agia- 
ta, d iventa povera come lei. So che é un punto  di vista 
controverso, m a in ogni caso desidero esprim ere la mia 
opinione con la m assim a chiarezza. Secondo me non 
c’é alcuna compensazione morale nel fatto ehe una par
te dei guadagni, dei risparm i o delle ricchezze altrui,
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che io potrei considerare «eccessivi», venga loro tolta. 
Q u a n d ’é che il molto diventa troppo? Per esempio é 
del tutto giusto e regolare che qualcuno guadagni il cin- 
quan ta  per cento piü di me. Benissimo, am m ettiam o 
che guadagni il doppio. M a cinque o sei volte di piü? 
Q uesto é scandalosam ente ingiusto.

Q uesto tipo di ragionam ento é indifendibile. Nes- 
suno ha l ’autoritä per stabilire fmo a quale livello i gua
dagni o la ricchezza siano m oralm ente am missibili, o 
per tracciare u na  linea al di sopra della quale essi di- 
ventano im m orali. U na volta che com inciamo a ragio- 
nare cosi, fmiarno dritti sulla strada che porta alia con
fisca della proprietä privata.

Percio proporrei di astenerci dal consolare gli strati 
piü poveri della societä ungherese declamando frasi re
boanti contro i «ricchi». I telegiornali potranno trasmet- 
tere una o cento volte servizi di denuncia su coloro ehe 
comprano beni di lusso o ville sui Lago Balaton, m a non 
per questo il pensionato avrä piü carne in tavola. E al 
pensionato la carne va data. E questa la vera politica 
sociale, non la retorica delPeguaglianza.62

M i esprim erei in m aniera m eno estrem a se questo 
paese avesse dietro di sé un lungo periodo di sviluppo 
borghese, se si fosse giä creata una proprietä privata 
di dim ensioni rispettabili, se avessimo Γincentivo che 
deriva dal sapere che la ricchezza privata accum ulata 
con mezzi onesti e correttezza commerciale pótra esse- 
re ereditata dai figli e dai nipoti. In  altre parole, sarei 
un  fautore di un  provvedim ento di tassazione redi- 
stributiva se fossi cittadino, per esempio, dell’odierna 
Francia; anche se, come cittadino del m ondo occiden
tale, giudicherei com unque eccessiva la form a estrem a 
di redistribuzione praticata in Svezia. A me pare ehe 
essa agisca anche la da disincentivo, inducendo la gente 
a rendere di m eno e im pedendo l ’accum ulazione della 
ricchezza. M a poiché non sono né un francese né uno 
svedese, mi devo occupare dei problem i dell’U ngheria.
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V orrei ora sottolineare quello che ho giä detto nel 
capitolo 1. Siamo solo all’inizio dei processo di ricosti- 
tuzione di una borghesia. 11 prim o argom ento all’or- 
dine dei giorno é ancora quello di tranquillizzare gli 
anim i di tu tti coloro che operano nel settore privato, 
rassicurando il piccolo proprietario  contadino, il fatto- 
re che com incia a m odernizzarsi, l ’artigiano privato e 
il proprietario di u n ’impresa privata: «Non abbiate pau- 
ra, continuate ad accumulare!». Lo stato deve garan- 
tire a tu tti costoro che non confischerä ciö che possie- 
dono, che non vuole screm are a ogni costo il «troppo» 
che guadagnano, perché vuole che lo spendano volon- 
tariam ente in investim enti. Lo stato deve convincerli 
che non deluderä i loro eredi né li costringerä a truc- 
chi vari per evadere le leggi di successione. Deve esse- 
re ben chiaro che lo stato non li indurrä  piú a spende- 
re tu tto  ciö che possiedono, sulla base del fatto che i 
loro flgli e i loro nipoti non potranno mai ereditarlo. 
Lo stato deve proclam are che preferisce vedere dei fon- 
datori di dinastie piuttosto che degli avventurieri avidi 
e miopi, perché solo i prim i si trasform eranno in im- 
prenditori seri.

Anche se in apparenza ci siamo allontanati dal té
m a della politica sociale, quanto  precede ha u n ’impor- 
tanza cruciale. T u tti coloro che form ano la pubblica 
opinione e coloro che alia fine decidono in parlam ento 
suile questioni che riguardano la ricchezza della nazione 
devono capire ehe la dem agógia sociale e la retorica 
egualitaria non possono sostituire i fatti tangibili della 
politica sociale, com m isurati al reale onere m ateriale 
ehe il bilancio dello stato puö sopportare.

Necessita di un governo forte

Solo un  governo forte puö condurre in porto la politi
ca econom ica indicata in questo studio. C iö vale per i
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cam biam enti graduali presentati soprattutto  nel capi- 
tolo 1, e anche per la m anovra descritta nel capitolo 
2. M olti dei com piti che ci attendono richiedono forza 
e inflessibilitä. II governo deve reprim ere, nelle sue sies
se file, l’insolenza ehe ostacola lo sviluppo del settore 
privato. Deve porre in atto con ferm ezza la politica fi
scale e m onetaria form ulata dal parlam ento e assicu- 
rare la disciplina salariale e finanziaria.

N aturalm ente esistono vari tipi di «governo forte». 
U n program m a di stabilizzazione accompagnato da un 
grande rivolgim ento sociale e dal consolidam ento del- 
l ’econom ia di m ercato potrebbe essere attuato  da una 
am m inistrazione au toritaria  e repressiva, cioé da una 
qualche d ittatura m ilitare, di tipo cileno o tureo. E una 
soluzione ehe si presta a critiche di ordine strettam en
te economico: né Pinochet né i consiglieri statunitensi 
che lo hanno assistito dopo il golpe riuscirebbero a far 
molto in u n ’econom ia come quella ungherese, col suo 
vasto settore statale. M a, a parte le ragioni economi- 
che, non sono disposto a prendere in considerazione 
questa variante, per u na  serie di ragioni etiche e politi- 
che. Indipendentem ente dai risultati economici ehe po- 
trebbero essere conseguiti da un governo la cui forza 
si fondasse su m isure repressive, sono assolutam ente 
contrario all’ipotesi ehe per la stabilizzazione si debba 
pagare un simile prezzo.63

L ’altra possibilitä consiste in un governo la cui forza 
risieda nel sostegno popolare, un governo ehe attraverso 
libere elezioni abbia ottenuto un reale m andato  a risa- 
nare con m ano ferm a l ’econom ia. C onsentitem i di ri- 
prendere P im m agine usata  nel capitolo 2. Si puo ese- 
guire u n ’operazione senza nem m eno chiedere il con
senso del paziente, anestetizzandolo e facendo cio ehe 
il chirurgo ritiene vada fatto, m a le societä civili non 
am m ettono simili procedure. Il medico spiega al pa
ziente perché l ’operazione é necessaria e quali sono i 
rischi ehe com porta, quindi gli chiede 1’autorizzazione
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a operare. Secondo me questa é l ’unica e sola via am- 
missibile per l’operazione ehe raccom ando. L ’opera- 
zione va fatta, m a il popolo ungherese, ehe é il pazien- 
te, deve dare il consenso attraverso la voce dei suoi rap- 
presentanti eletti.

N on rien tra  negli scopi di questo studio avanzare 
congetture sulla composizione del futuro governo u n 
gherese: é cosa ehe esula dal mio cam po. M i lim iteró 
a una sola osservazione in proposito. I conflitti politi
ci, economici ed etici discussi in questo studio si riflet- 
tono an ehe all’interno di ciascun partito  o m ovim ento, 
per esempio nella forma di fazioni e gruppi come quelli 
ehe esistono in seno ad alcuni partiti, o nella forma delle 
non infrequenti contraddizioni e incoerenze ehe si ri- 
scontrano nei program m i dei partiti. Si scopre ehe u n ’i- 
dea e il suo opposto vengono propugnati nello stesso 
m om ento o ehe conflitti estrem am ente gravi vengono 
sottaciuti. M a in realtä questi conflitti esistono e un ac- 
crescersi delle difficoltä econom iche li inasprirä.

Nel linguaggio com une e nella scienza politica la 
nozione di coalizione viene usata in due sensi. Nel si
gnificato piü stretto si in tende, come giä detto, il costi- 
tuirsi di partiti e forze politiche in un  governo. In  senso 
am pio denota un  certo tipo di cooperazione fra taluni 
partiti, m ovim enti, gruppi e forze sociali per realizza- 
re scopi com uni (nella G erm ania O ccidentale di A de
nauer e di E rhard  vi fu una coalizione tra  il governo 
cristiano dem ocratico, il settore privato e il m ovim en
to sindacale, in forza della quale quest’ultim o si asten- 
ne dall’esercitare il diritto  di sciopero). Uso il term ine 
«coalizione» nel senso piü largo, lasciando aperta la que
stione di quali forze, all’interno della coalizione, svol- 
geranno un  ruolo diretto  nel governo e di quali reste- 
ranno fuori dal governo, m a senza ostacolarlo. Q ueste 
ultim e potranno svolgere un ruolo di opposizione co- 
struttiva, m a non cercheranno il confronto sugli obiet- 
tivi economici fondam entali.
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Per quanto  riguarda il futuro della coalizione un- 
gherese (in senso lato), vi é necessitä di un settore p ri
vato dotato di autentico spirito im prenditoriale e di fi
ducia nel proprio futuro. M a questo settore privato non 
deve avere di fronte una burocrazia statale ehe, nel ti
more di perdere le proprie posizioni, ponga ostacoli sul- 
la sua strada a ogni occasione. E la politica dei gover- 
no non deve essere contestata dagli operai dell’indu
stria, che tem ono di uscire perdenti dalia trasform a- 
zione e sono incitati all’azione dai sindacati in compe- 
tizione tra  loro. II successo della transizione economi- 
ca dipenderä dalia possibilitä o m eno che i conflitti ehe 
possono sorgere tra  queste forze vengano superati e si 
raggiunga un  accordo pacifico.64

Q uesto studio ha  cercato di riassum ere gli obiet- 
tivi sui quali, credo, i partecipanti alia fu tu ra coalizio
ne (in senso stretto e in senso lato) dovranno trovare 
un accordo. Se vi riusciranno, e se m anterranno  fede 
ali’accordo, c ’e speranza ehe 1’economia dei paese possa 
essere risanata e ehe lo sviluppo possa essere accelera
to. Se falliranno, e la coalizione si rom perä, se verrä 
attaccata e sgom inata fin dal principio o dopo un b re
ve periodo iniziale di tregua, l’econom ia continuerä ad 
andare a rotoli senza speranza.



4

PO SC R IT T O  PERSONALE

Benché abbia scritto questo studio in prim a persona, 
m uovendo dalle mie personali convinzioni, ho cercato 
costantem ente di attenerm i all’argomento. Essendo ar- 
rivato alia fine di quello che avevo da dire non posso 
fare a menő di aggiungere qualche notazione persona
le. Una marea di biografie sta inondando l’Ungheria, 
e preferirei astenermi dali’alimentaria; ma non posso 
evitare di inserire uno o due dettagli autobiografici in 
queste note finali.

N ell’estate del 1956, nella m ia qualitä di giovane 
m em bro dell’Istituto di scienze economiche dell’Acca- 
dem ia ungherese delle scienze, ero a capo di un  picco
lo gruppo di lavoro ehe elaboro una proposta di rifor- 
ma dell’economia ungherese. Per molti aspetti il m a
teriale delle centocinquanta pagine circa compilate a 
quel tempo anticipava le idee ehe si sono materializza- 
te piu tardi, nella riform a del 1968. A guardarla oggi, 
quella proposta mi appare ingenua. Anche se fosse stata 
applicata nella sua interezza, non avrebbe certo risol- 
to nessuno dei problem i di fondo.

D a allora sono passati trentatré anni, durante i quali 
non mi sono piü occupato di elaborare u n ’altra propo
sta di politica econom ica globale. U na parte del mio 
lavoro contiene certe conclusioni sulla politica econo
mica, e occasionalm ente ho anche avanzato proposte 
parziali, m a non ho m ai scritto un  program m a com 
pleto.
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Negli ultim i decenni ho ritenuto  che il m io com pi
to fosse quello di studiare l ’economia socialista (del «so- 
cialismo reale», come viene definito nei circoli sociali
st!, dentro e fuori dei paesi socialisti) e di cercare di 
capire, e di spiegare, come funziona. M i sono consi
derato un osservatore e un analista della realtä. Scri- 
vendo questo pam phlet sono uscito solo tem poranea- 
m ente dal ruolo ehe mi sono assegnato e ehe continue
ro a considerare la m ia vocazione. H o cam biato ruo 
lo, per una volta, perché questa é u n ’occasione storica 
irripetibile. Dopo molti decenni, forse per la prim a volta 
ci saranno un  parlam ento e un governo ai quali potro 
esporre le mie idee con fiducia. E ciö ehe é ancora piu 
im portante parlam ento e governo com inceranno a la- 
vorare tra  difficoltä spaventose. Percio, se nella mia 
m ente si sono formate alcune proposte, é arrivato il m o
m ento di presentarle.

H o cercato di scrivere questo studio molto rapida- 
m ente, benché questo non giustifichi, ovviam ente, gli 
eventuali errori in esso contenuti. In  ogni caso mi so
no astenuto, in questa occasione, dalle ripetute revi
sioni dei testo consentite quando si lavora con piu agio. 
M a anche se il testo é stato scritto in fretta, i pensieri 
non sono im provvisati. V i ho riflettuto per molti anni 
e le idee derivano rigorosam ente dalle ricerche che ho 
condotto in questi decenni. D erivano dai miei studi sui 
sistema economico socialista e dal mio tentativo di com
parare quel sistem a in molti contesti con le economie 
capitaliste passate e presenti. Q uesto volum etto é un 
«pam phlet di politica economica», m a viene da un  au- 
tore che ha passato gli ultim i decenni — e si riprom et- 
te di concentrare le sue future energie — sulla ricerca 
scientifica.

Nei miei precedenti (e futuri) cam pi di attivitä — 
lavori teorici descrittivo-esplicativi, quella ehe si chia- 
m a scienza positiva — devo sem pre dom andarm i qua
le forza di previsione abbiano le mie asserzioni. Se finora
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é accaduto questo e quello, ehe cosa possiamo aspet- 
tarci per il futuro? Oggi la dom anda mi ossessiona e 
cost mi chiedo: tu tto  cio che viene proposto in questo 
studio si realizzerä? E natura lm ente la stessa dom an
da se la sono posta coloro con i quali ho discusso que
sti problem i.

N on lo so. N on mi illudo. So quali trem ende forze 
agiscano contro la realizzazione delle idee che ho avan- 
zato; so quali pericoli si celino nell’attesa della fragile 
coalizione che dovrebbe realizzare le proposte. Eppu- 
re, la proposta ha  una chance. V orrei sperare che que
sta opportunitä non andasse perduta .

\
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NOTE
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1. Qualche argomento utilizzato in questo libro per criticare la 
politica governativa, confutare certe idee o suggerire misure 
concrete é giä stato usato da vari autori in Ungheria e all’e- 
stero. Per dar loro il giusto riconoscimento, sarebbe stato pe
ro necessario studiare piu a fondo il dibattito e allungare di 
parecchio l’elenco delle citazioni. L’urgenza della materia non 
ha concesso il tempo necessario per questa ricerca. Cito, inve- 
ce, alcuni libri e lavori particolarmente dedicati alio studio dei 
pensiero economico nei «paesi socialisti riformisti». Essi mo- 
strano fino a ehe punto noi tutti combattiamo la stessa batta- 
glia, anche dove non siamo d’accordo. I dibattiti in corso sui 
téma della transizione dal socialismo sono riassunti in molti 
eccellenti lavori. Qui vorrei limitarmi a segnalare E. Hankiss 
(1989) e L. Lengyel (1989), i quali offrono una sintesi retro- 
spettiva della letteratura ungherese di scienze sociali apparsa 
in un lungo periodo, e M. Laki (1989), che passa in rassegna 
i programmi economici dei partiti di opposizione. J. M. Ko
vács (1990) presenta una rassegna internazionale ancora piu 
vasta della «economia delle riforme». Naturalmente il rapido 
progresso della trasformazione e la vibrante vita politica im- 
pediscono a queste rassegne di riuscire a stare dietro agli svi- 
luppi piu recenti. Ma tali studi offrono citazioni dettagliate dei 
vari punti di vista e includono le necessarie bibliografie.

2. Nello scrivere questa sezione sono stato molto ispirato dalia 
letteratura sulla teória dei diritti di proprietä in generale — 
si vedano, per esempio, A. A. Alchian e H. Demsetz (1973), 
H. Demsetz (1967), E. G. Furubotn e S. Pejovich (1974) — 
e specialmente da quegli scritti ehe discutono la questione dei 
diritti di proprietä in relazione al sistema socialist a. Tra que
sti ultimi vorrei segnalare il classico lavoro di L. von Mises 
(1920), nonché gli studi piu recenti di B. Lavoie (1985) e G. 
Schroeder (1988).
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3. Cfr. gli studi di J. Tímár (1985) e P. Belyó e B. Dexler (1985).
4. Questo libro non fa una distinzione giuridica in relazione al 

problema se queste norme debbano essere recepite dalia co- 
stituzione o in leggi approvate dal parlamento. Basterä dire 
che é necessario tradurre in legge un principio fondamenta- 
le, basilare, che valga a questo effetto.

5. Questo significherebbe la fine della distinzione tra le catego- 
rie b e c del settore privato. Ogni tipo di azienda privata di- 
venta legittimo e non richiede una speciale licenza, a ecce- 
zione dei casi legalmente vietati comunemente basati su con- 
siderazioni extraeconomiche (per esempio, il traffico di dro- 
ga o di bambini). Qualora la cosa fosse giustificata per moti- 
vi di ordine pubblico, difesa o altre questioni esterne, talune 
attivitä private dovrebbero essere soggette a registrazione o 
a una licenza ufficiale.

La legge deve specificare le eccezioni nelle quali l’attivitä 
é soggetta a licenza e altresi addurre ragioni fondate. Di con- 
seguenza, tutte le altre attivitä diventano legalmente prati- 
cabili senza autorizzazione speciale. Questo significherebbe 
un netto abbandono della prassi corrente, ehe muove da una 
premessa che e all’esatto opposto: nessuna attivitä e legale 
senza registrazione o licenza. Nella migliore delle ipotesi, pos- 
siamo aspettarci che le autoritä tollerino le attivitä prive di 
licenza.

6. Lo stato, naturalmente, ha il diritto di imporre tariffe doga- 
nali. Questo non é in contrasto con i requisiti sopra elencati. 
Il punto verrä discusso piu avanti.

7. La richiesta di liberalizzare le transazioni private di valuta 
estera provoca di solito la seguente obiezione: e’e il pericolo 
ehe la gente cerchi di detenere monete in valuta forte piutto- 
sto che in fiorini, o ehe tenti addirittura di esportare il pro
prio denaro dal paese e depositario all’estero.

A me sembra un’argomentazione fallace, un’interpreta- 
zione alia rovescia dei veri termini del problema. La gente 
si libererebbe dei propri fiorini solo se ne vedesse in pericolo 
la capacitä di acquisto. In questo caso cercherebbe di preser- 
vare le proprie ricchezze in modi che ne conservino il valore, 
per esempio investendo in immobili, oggetti d’arte, metalli 
preziosi e, naturalmente, valuta pregiata. Nessuna norma am- 
ministrativa puo eliminare tale tendenza. L’unica soluzione 
consiste nella stabilizzazione del potere di acquisto della mo
neta interna. Questo problema verrä discusso dettagliatamen- 
te nel capitolo 2.

L’idea di depositare valuta pregiata nei paesi stranieri puo
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essere attraente per chi voglia emigrare. Vale la pena di cor- 
rere il rischio solo se é vietato. Se i confini sono spalancati 
e la gente é libera di andare avanti e indietro, allora sicura- 
mente la maggioranza scegliera di restare. Di conseguenza, 
se ogni cittadino ungherese sara libero di portar fuori dal paese 
la sua valuta pregiata e di farla rientrare in qualunque mo
mento lo desideri, e sara libero di cambiare legalmente il suo 
denaro in patria sui mercato privato tutte le volte che lo vo
glia, allora non avra nessun incentivo a tenere valuta 
all’estero.

8. Nel sistema proposto, fino a quando il sistema bancario cen
trale non avra introdotto la convertibilita del fiorino, si assi- 
sterá necessariamente al coesistere di due diversi e paralleli 
tassi legali di cambio. Uno di questi é il tasso di cambio pri
vato. Rappresenta il reale tasso di mercato, ehe e basato su 
un volontario accordo tra il compratore e il venditore di va
luta pregiata. L’altro tasso é quello ufficiale, quotato dal si
stema bancarip statale. Esso non ha carattere di mercato, poi- 
ché é imposto da una delle parti (il venditore in caso di ven
dita della valuta pregiata, e 1’acquirente in caso di acquisto) 
in forza dei diritto ehe le deriva dal suo potere amministrativo.

Non vi é niente di insolito nell’esistenza di un doppio tas
so. In fin dei conti, abbiamo giä un tasso privato come risul- 
tato delle transazioni su vasta scala di valuta forte «grigia» 
e «nera». Ignorare questo fatto significherebbe fare come lo 
struzzo. In piü possiamo aggiungere ehe un doppio sistema 
dei prezzi é anch’esso piuttosto diffuso nell’odierna econo- 
mia ungherese: accanto al prezzo ufficiale imposto dal setto- 
re statale c’e anche un prezzo privato usato nelTeconomia pri
vata formale e informale. La mia proposta si fonda sulla sem
plice cognizione di questo fatto, e sostiene la legalizzazione 
dei prezzi privati. La legalizzazione favorirebbe la riduzione 
dei prezzi privati, tra i quali il tasso di cambio privato della 
valuta forte, perché questo sistema non dovrebbe piü inclu
dere il premio per il riscfyo connesso all’illegalitä.

9. So benissimo che il requisito numero 1 non viene attuato con 
piena coerenza neppure in diversi paesi capitalisti. Molto spes- 
so i difensori o i creatori delle leggi ehe hanno limitato que
ste liberta si richiamano a esperienze dell’Occidente o del- 
1’Estremo Oriente.

Secondo me il loro ragionamento é sbagliato sotto due 
aspetti. Il primo é storico: i paesi capitalistici cui ci si riferi- 
sce hanno raggiunto il loro stadio attuale dopo un lungo svi- 
luppo storico. Al contrario, in Ungheria il processo di rico-
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stituzione di una borghesia dopo la completa eliminazione del- 
1’impresa privata é appena all’inizio. II ruolo dello stato é di
verso nello stadio iniziale di tale sviluppo o in uno stadio molto 
piü avanzato.

L’altra considerazione ha a ehe fare con la valutazione 
dei capitalismo contemporaneo. Perché dovremmo conside
rare la prassi corrente in taluni paesi capitalisti come un esem- 
pio da seguire? E una prassi criticabile sotto molti aspetti.
10 stesso concordo con quelle critiche ehe trovano sbagliato, 
tra le altre cose, il fatto che in taluni paesi capitalisti 1’inter
vento nella vita deli’individuo e nell’attivitä economica della 
proprietä privata sia, senza alcuna necessitä, frequente. In 
alcuni paesi capitalisti contemporanei é consentito effettuare 
liberamente transazioni di valuta estera, mentre in altri vi 
sono restrizioni piu o meno severe.

Coloro ehe desiderano citare esperienze straniere dovreb- 
bero innanzitutto decidere qual é il paese di cui vogliono se
guire 1’esempio. Chiunque si dichiari favorevole all’introdu- 
zione dei capitalismo in  Ungheria dovrebbe tenere presente 
che é impossibile riferirsi al «capitalismo» in generale. Sarebbe 
piuttosto necessario che chiarisse in modo piü preciso ehe ge
nere di combinazione di liberalizzazione e restrizioni buro- 
cratiche ha in mente.

10. E un fenomeno simile a quello noto nella letteratura occiden
tale come crowding out (spiazzamento), cioé la preferenza ac- 
cordata ai governi nella concessione di prestiti sui mercato 
dei capitali.

11. Iri taluni casi specifici possono esserci eccezioni a questo prin
cipio. Durante una guerra o una carestia, per esempio, il ra- 
zionamento burocratico dei mezzi di sussistenza fondamen- 
tali potrebbe rendersi necessario per soddisfare i bisogni es- 
senziali di tutti gli strati della popolazione. Questo libro non 
prende in considerazione tali eccezioni.

12. Vale la pena di osservare ehe anche nei paesi capitalisti piü 
avanzati, dove esistono le piu grandi concentrazioni industria- 
li, le piccole e medie imprese non scompaiono, ma si ripro- 
ducono continuamente e anche oggi contribuiscono in misu- 
ra significativa al PIL, confermando ehe la loro esistenza é 
essenziale al mercato (védi D. J. Storey [1983], che esamina
11 rapporto delle piccole e medie imprese in molti paesi capi
talisti avanzati e in via di sviluppo). In Ungheria, negli ulti
mi decenni, sono state proprio le piccole e medie imprese a 
essere liquidate nel processo di nazionalizzazione e di con- 
centrazione artificiale.
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13. Questa osservazione non significa che dobbiamo ignorare l’e- 
sperienza dei paesi piü sviluppati. Vale senz’altro la pena di 
imparare nel frattempo tutto ciö che é applicabile alia nostra 
situazione; sarebbe mera stupiditä per l’Ungheria «riscopri- 
re» attraverso le proprie sofTerenze cose che invece potrebbe- 
ro essere prese direttamente dal capitalismo moderno.

14. In questo contesto idee degne di nota e riferimenti empirici 
sono stati pubblicati da I. Szelenyi (1986, 1988), che ha in- 
fluenzato la mia comprensione dei processo. Si vedano an- 
che le opere di P. Juhász (1981) e I. Pető (1989) e special
mente il lavoro pionieristico di F. Erdei e I. Bibó.

15. Si veda I. R. Gábor (1979) e I. R. Gábor e P. Galasi (1981).
16. I tempi della modernizzazione e della maturazione del setto- 

re privato dell’Ungheria dipenderanno in misura considere- 
vole da quanto profondamente il paese saprä immergersi nella 
circolazione sanguigna deli’Europa e del mondo capitalisti- 
co. La cultura economica che scorre verso di női dali O cci
dente, gli elevati standard qualitativi pretesi dai consumato- 
ri occidentali, nonché 1’organizzazione e la disciplina dei com
mercio e della produzione adottati nell’associazione con part
ner occidentali, potranno esercitare tutti insieme un effetto 
di stimolo.

17. E un’altra questione se valga o meno la pena di stimolare 1’In
teresse degli investitori stranieri offrendo loro adeguate in- 
formazioni e dimostrando i vantaggi degli investimenti in 
Ungheria.

18. La letteratura sui dibattito concernente il «socialismo di mer
cato» riempirebbe un’intera biblioteca. Ricordo qui i lavori 
piü importanti: E. Barone (1908), L. von Mises (1920), F. 
M. Taylor (1929), F. Hayek (1935) e O. Lange (1936-37). 
Una classica sintesi dei dibattito si puo trovare nello studio 
di A. Bergson (1948). D. Lavoie (1985) ne ha compilato 
un’importante rassegna. I pionieri delle idee di riforma ba- 
sate su decentramento sono stati: B. Kidric (1985) in Jugo
slavia, Gy. Péter (1954, a e b, 1956) e J. Kornai (1959) in 
Upgheria, W. Brus (1972) in Polonia, E. Liberman (1972) 
nell’Unione Sovietica, e Yefang Sun (1982) in Cina.

19. Per 1’analisi dei rapporti tra controllo economico indiretto, 
management economico e le imprese, vedere, per esempio, 
i lavori di L. Antal (1979, 1985), T. Bauer (1976) e M. Tar
dos (1980).

20. Il lavoro di W. Niskanen (1971) é uno studio pionieristico 
suli’argomento.

21. Sono stati pubblicati mold studi sui modo in cui, per esem-
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pio, le varie unita subordinate ottengono una parziale auto
nómia neir ambito déllé piú grandi imprese capitalistiche. 
Questa parziale autonómia implica che Γ unitä subordinata 
venga trattata come se avesse una propria amministrazione 
autonoma e producesse per il proprio profitto. In realtä le 
cose non stanno cost, perché dietro c’é sempre il vero pro
prietario: la grande azienda capitalistica.

22. Non posso offrire qui una rassegna dell’intera letteratura esi- 
stente su questa idea, e non rientra nella competenza di que
sto libro assegnare priorita tra i vari lavori. La mia impres
sione é che Γ influenza maggiore sia stata esercitata da M. 
Tardos (tra i suoi lavori piu recenti, vedere 1988, a e b). Ve- 
dere anche T. Sárközy (1989). Considerazioni analoghe so
no state pubblicate dal Comitato Consultivo per il Manage
ment Economico (1988). Una rassegna esauriente dei dibat- 
titi svoltisi in Ungheria sulla riforma della proprietä nel set- 
tore statale si puö trovare in J. Bársony (1989) e L. Lengyel 
(1989, pp. 153-185).

23. Negli Stati Uniti e in altri paesi industriali avanzati vengono 
costituite apposite istituzioni fmanziarie per fmanziare que
sti tipi di «capitelli di rischio».

24. I giornali hanno riferito che un’impresa britannica ha acqui- 
stato la quota di maggioranza della fabbrica di autoveicoli 
Ganz in Ungheria. Gli inglesi hanno pagato due milioni di 
sterline in contanti. Copriranno il rimanente ammontare dei 
prezzo di acquisto, dieci milioni di sterline, in rate costanti.

Questo anticipo di due milioni di sterline b una cifra che 
lascia interdetti. Personalmente conosco bene i prezzi di ven
dita degli appartamenti nell’area di Boston, nel Massachu
setts. Se prendiamo come unita di base il prezzo di un mode
sto appartamento di buona qualitä di settanta metri quadra
ti, scopriamo ehe la cifra pagata in contanti dagli inglesi ba- 
sterebbe a comprare non piü di dodici appartamenti. Quan- 
d’anche il patrimonio immobiliare della fabbrica non valesse 
nulla, il solo marchio commerciale Ganz varrebbe ancora di
verse volte il prezzo di acquisto. Questa maniera di sperpe- 
rare i beni di proprietä dello stato ungherese é semplicemen
te inaccettabile.

25. Il governo sudeoreano ha creato un’infrastruttura istituzio- 
nale e legale per regolare un processo analogo, costituendo 
un cosiddetto Fondo Corea quale unico canale tramite il quale 
gli stranieri possono acquistare proprietä coreane. E un esem- 
pio ehe merita senz’altro d’essere studiato con attenzione.

26. Ho preso in prestito la similitudine da A. Nagy.
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27. In ogni caso sara indispensabile coinvolgere in questa enor
me impresa esperti nazionali e stranieri comprendendo per
sone senza legami con P apparato governativo. In questo con- 
testo mi sia consentito di porre in evidenza un problema.

In nessun paese al mondo troviamo un governo che, pri
ma di prendere una decisione, ascolti i pareri degli esperti 
di tutte le varie tendenze politiche e ideologiche. II governo 
laburista britannico al potere non ha mai chiesto il parere degli 
economisti conservatori, ehe invece esprimevano le proprie 
posizioni come oppositori dei governo. Quando poi e andata 
al potere Margaret Thatcher, non si é mai avvalsa, a sua vol
ta·, di consiglieri dello schieramento laburista. Gli economi
sti alia sinistra della signora Thatcher hanno consigliato i go- 
verni ombra dei partiti di opposizione. In generale si puo af- 
fermare ehe tra un governo e gli esperti ai quali si rivolge 
deve esistere fin dal principio una reciproca fiducia. L’uno e 
gli altri devono pervenire a un accordo, perlomeno sui temi 
politici e ideologici fondamentali. Ne consegue ehe il futuro 
governo ungherese dovrebbe scegliere i propri consiglieri tra 
gli economisti ungheresi e stranieri ehe sostengono senza ri- 
serve i principi basilari dei suo programma.

Per quanto concerne i consiglieri esteri, credo ehe non ba
sti rivolgersi a quelli ehe hanno rapporti con 1’Ungheria ex 
officio, come per esempio i funzionari delle organizzazioni mo
netarie internazionali. Credo fermamente che mohi dei mi- 
gliori economisti dei mondo saranno ben lieti di aiutare l’Un- 
gheria coi loro suggerimenti. Alcuni di essi sosterranno il fu
turo governo dell’Ungheria, mentre ce ne saranno sicuramen- 
te altri ehe si schiereranno con i vari gruppi di opposizione.

28. Intervista di I. Wiesel (1989, p. 19) a L. Békési.
29. La citazione che segue deriva da un intervento da me scritto 

in occasione di un dibattito sui prezzi dei produttori nel 1986: 
«Γdocumenti presentati trattano l’inflazione come una sorta 
di processo spontaneo impersonale che deve essere frenato me
diante una politica anti-inflazionistica. E mia convinzione ehe 
questo sia proprio 1’approccio sbagliato. Tanto nei paesi ca
pitalistic! che in quelli socialisti, la creazione di moneta é, in 
ultima analisi, nelle mani delle autoritä fiscali e monetarie. 
L’inflazione prevale lä dove lo stato crea inflazione e , in Un- 
gheria, é emerso un processo inflazionistico perché il gover
no persegue una politica inflazionistica. Fino a quando il go
verno ungherese non modifichera la sua politica, l’inflazione 
non scomparirä». (J. Kornai, [1990].)

30. Una accurata analisi delle aspettative inflazionistiche e di al-
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tri elementi costitutivi dell’inflazione si puö trovare in F: Vissi 
(1989). Tra i lavori sull’inflazione in Ungheria vorrei ricor- 
dare gli articoli di K. Csoór e P. Mohácsi (1985), M. Z. Pet- 
schnig (1986), e T. Erdős (1989).

31. Nel frattempo, dobbiamo continuare a fare del nostro me- 
glio per cercare di prevedere i processi presumibili durante 
e dopo la manovra, mediante l’applicazione di aggiomati stra
menti scientifici. In questo caso é possibile utilizzare i mo
dellt della moderna macroeconomia.

32. In taluni periodi, sulla base della politica economica keyne- 
siana, sono stati creati intenzionalmente dei deficit. Lo sco
po era di promuovere un decollo economico mediante un ec- 
cesso di domanda creato artificialmente. La cosa ha avuto ri- 
sultati dubbi.

33. II mio libro non solleva la questione se queste proposte, se 
accettate, debbano essere tradotte in norme fiscali. Se si debba 
modificare la legislazione fiscale esistente o si debba fare in- 
vece tabula rasa e sostituire le vecchie con nuove leggi, é que
stione prevalentemente giuridica. A1 fine di creare un fonda- 
mento concettuale, e opportuno partire da una tabula rasa.

34. Chi desideri avere una rassegna piü generale dei principi ba
silari della tassazione puö consultare, per esempio, i testi di 
R. A. e P. B. Musgrave (1980) e J. Stiglitz (2a ediz., 1986).

35. Sento ancora ehe ci si richiama alia prassi deli Occidente. Ma 
ci sono voluti decenni, o addirittura secoli, per sviluppare una 
democrazia parlamentare ehe stabilisse la fiducia nei rapporti 
tra cittadino e stato. In Occidente 1’interferenza delle autori- 
tä fiscali nella vita privata dei cittadini é limitata dalle leggi 
e i cittadini hanno anche la facoltä di adire il giudice avverso 
ogni azione dello stato. Eppure, malgrado ciö, 1’autorita fi
scale continua a commettere abusi e anche con eccessiva 
frequenza.

E ben nota la brutalitä con la quale il famoso regista ci- 
nematografico Ingmar Bergman venne trascinato via dal set 
per affrontare in tribunale un’incriminazione per evasione fi
scale. E questo aweniva in Svezia, paese citato spesso a mo- 
dello. Bergman ne rimase sconvolto. Emigrö e lavorö per anni 
in volontario esilio, pur restando fortemente legato alia ma- 
drepatria. Molti anni dopo venne riabilitato, ma il danno cau
sato a Bergman, e di conseguenza alia cultura universale, da 
una burocrazia fiscale senza scrapoli era ormai irrevocabile.

Non e compito di questo libro trarre conclusioni sui siste- 
ma fiscale svedese o di qualsiasi altra democrazia parlamen
tare dell’Occidente. Resta comunque certo che la probabili-
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tä che casi simili si verifichino in Ungheria é assai piü alta, 
qualora venga coerentemente introdotto un sistema di tassa- 
zione dei redditi personali. E qui sta il dilemma morale fon- 
damentale: quale peccato é piü grave? Dobbiamo punire un 
centinaio di persone, ammettendo ehe accanto a novantanove 
colpevoli possa esserci un innocente, solo per impedire ehe i 
novantanove ci sfuggano? Oppure lasciamo stare i novanta
nove per evitare ehe anche un solo innocente debba soffrire? 
Personalmente, aderisco senza dubbio all’ultima soluzione.

36. Nella letteratura occidentale una certa forma di assistenza fi- 
nanziaria prestata ai bisognosi viene chiamata «imposta ne
gativa sui reddito». L’orientamento sopra indicato non é con
trario, ovviamente, alia concessione di questa imposta nega
tiva sui reddito, dato ehe essa non é né un premio né una 
punizione. In altre parole, essa non serve da «incentivo».

37. Questa é una condizione di giustizia sociale necessaria, ma 
di per sé insufficiente.

38. Questa é una riformulazione dinamica dei criterio di giustizia 
suggerito da Rawls, presentata in questo libro in forma sem- 
plifxcata. Per maggiori dettagli vedere J. Rawls (1971), R. 
Nozick (1974), A. Sen (1988), e J. Kis (1986).

39. II sistema fiscale qui proposto tassa in primo luogo il consumo 
dei reddito; di conseguenza, il reddito non consumato resta 
esente da imposizione, per cui si incoraggiano indirettamen- 
te il risparmio e Γ in vestimento.

L’idea che l’imposta sui reddito sia svantaggiosa per chi 
risparmia ha le sue radici nelle opere di John Stuart Mill. 
Piü tardi la stessa idea venne avanzata con forza da Irving 
Fisher (1942). Circa i vantaggi e gli svantaggi dell’imposta 
sui consumi, e specie dell’imposta sul valore aggiunto, vede
re R. A. e P. B. Musgrave (1980).

40. Non avrei nulla da obiettare a quäl che rara eccezione ben 
ponderata e motivata da altre ragioni, come un’imposta spe
ciale suile bevande alcoliche, a condizione ehe, varandola, il 
parlamento si renda ben conto ehe si tratta solo di un inter
vento paternalistico.

Detto per inciso, l’efficacia di una forte imposizione fi
scale per combattere l ’alcolismo é discutibile. Rimane certo 
ehe una supertassazione, cosi come i divieti amministrativi, 
non puo eliminare 1’alcolismo. Essa conduce invece ali’eva
sione fiscale da parte dell’industria della distillazione legale 
ehe paga le tasse, e all’emergere della distillazione illegale.

41. La cosa divenne ovvia quando questa insensata procedura 
dovette essere attuata in senso inverso prima dell’introduzio-
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ne dell’imposizione sui redditi déllé persone fisiche, allorché 
i redditi di prima vennero «gonfiati».

42. II sostegno alie giovani industrie nazionali puö richiedere l’in- 
troduzione di tariffe protettive. Torneremo sulla questione 
in occasione della discussione sui sussidi alia produzione.

43. Questo libro lascia aperti molti problemi fiscali quali 1’impo- 
sizione sulla proprietä, la tassazione dei lavoratori autono- 
mi, e cost via. Naturalmente un nuovo sistema fiscale deve 
risolvere anche questi problemi.

44. Questo, naturalmente, significa anche ehe alia fine il parla- 
mento deve poter ficcare il naso nel bilancio; le vere dimen
sioni dei deficit non devono essere mascherate ricorrendo a 
trucchi finanziari. Il parlamento dovrebbe avere una reale 
cognizione delle spese militari, e via dicendo.

45. A questo proposito vedere E. Várhegyi (1989).
46. Il possibile aumento della disoccupazione, uno dei piü im

portanti fenomeni concomitanti, verrä discusso alie pp. 
174-177.

47. Malgrado l’apparente simmetria, la situazione é in realtä sin- 
golarmente asimmetrica. Se un’impresa privata viola un con- 
tratto firmato con un’azienda statale e viene citata in giudi- 
zio e la corte le infligge un’ammenda di un milione di fiori- 
ni, 1’imprenditore privato deve pagarla di tasca propria. Se 
perö é 1’azienda di stato a violare il contratto, e 1’ammenda 
é sempre di un milione di fiorini, il manager dell’azienda di 
stato non paga di tasca propria, ma coi soldi dello stato. Dun- 
que 1’azienda di stato non ha paura di questi processi. Que
sto é uno dei problemi piü seri nei rapporti d’affari tra i due 
settori. Non esiste una soluzione definitiva e dei tutto rassi- 
curante. Pero il valore di questi contratti potrebbe essere in 
qualche misura rafforzato, qualora il manager dell’azienda 
statale e i capi direttamente responsabili fossero tenuti a co- 
prire di tasca propria una parte dell’ammenda.

48. Nel caso dei programma di stabilizzazione polacco questo ti- 
po di «aumento correttivo dei salari nominali» é apparso ine
vitabile. Non e chiaro se sara necessario anche in Ungheria.

49. Spero ehe le considerazioni qui svolte siano accettabili diret
tamente, per la forza della logica; non voglio richiamarmi ad 
alcuna autoritä. Aggiungo quel ehe segue solo perché mi sem- 
bra interessante.

Nel 1986 il governo cinese invitö sette esperti stranieri per 
uno scambio di idee sui processo di riforma. Una delle di
scussioni fii dedicata ai pericoli dell’inflazione. Tre degli ospiti
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presero la parola: Otmar Emminger, gia presidente della 
Bundesbank della Germania Occidentale, James Tobin, eco- 
nomista americano e Premio Nobel, giä consigliere dell’am- 
ministrazione Kennedy, e io, in questo ordine. Entrambi gli 
economisti occidentali, che avevano sempre vissuto in regi
me capitalistico e conoscevano tutti gli aspetti delle econo
mic del loro sistema sia in teória sia in pratica, consigliarono 
con energia e senza esitazioni di introdurre restrizioni am- 
ministrative ai salari. Anch’io, come specialista della teória 
dei sistemi comparati e delPeconomia socialista, avanzai un 
analogo suggerimento.

II govemo cinese non tenne conto dei nostri consigli. L’in- 
flazione da salari, indotta dagli aumenti salariali e da una fa
me di investimenti quasi insaziabile, accelero la corsa.

50. Le eccezioni meritano rispetto. Vedere, per esempio, i lavo- 
ri di I. R. Gábor (1988) e I. R. Gábor e Gy. Köváry (1987).

51. L’antica idea di stabilire un contatto diretto tra il produttore 
agricolo e il consumatore urbano eliminando 1’intermedia- 
zione commerciale é il germe di ogni genere di mercati ali- 
mentari urbani. Nell’Ungheria di oggi, in cui il commercio 
intermediario tra produttori agricoli e consumatori urbani non 
é sviluppato, questa impostazione potrebbe svolgere un ruo- 
lo utile in questa fase. Sia il produttore ehe il consumatore 
possono avere la sensazione di un guadagno; ma si tratta di 
una situazione ehe non puö durare. Una soluzione perma
nente puö essere raggiunta solo se si creerä un commercio 
di intermediazione raffinato e moderno ehe colleghi produt
tore e consumatore. Le varie organizzazioni di acquisto e di 
vendita dovrebbero farsi concorrenza. In questa funzione di 
intermediazione il commercio privato dovrebbe entrare in mi- 
sura anche maggiore. Anche qui ci occorre un vero mercato 
moderno, nel quale i costi e i profitti dell’attivitä di interme
diazione vengano ridotti dalia concorrenza e dal libero ingres
so degli imprenditori.

Sono convinto ehe la maggior parte degli economisti con- 
dividano questo orientamento. La romantica ideológia «an
ti mercato» e le Campagne pubblicitarie contro il «com
mercio di intermediazione teso solo a far soldi» non sono 
giustifkate. Servono solo a spaventare gli imprenditori e a 
scoraggiarli dali’intraprendere il commercio di generi alimen- 
tari e ad affrontare in numero sempre maggiore la concor
renza.

52. I. Széchenyi (1979), p. 214. La mia attenzione su questo passo 
é stata richiamata da K. Szabó.
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53. G. W. Kolodko e W. W. McMahon (1987) hanno chiamato 
questo fenomeno shortageflation (deficit + inflazione), termi
ne coniato sull’esempio di stagflation, che si riferisce al verifi- 
carsi simultaneo di stagnazione e inflazione.

54. Nel sistema capitalista, questo fenomeno si manifesta innan- 
zitutto nella struttura di mercato della cosiddetta concorren- 
za imperfetta. I venditori cercano di accaparrarsi i clienti for- 
nendo qualitä migliore, cortesia nel servizio e consegne piu 
rapide. Vedere i lavori di T. Scitovsky (1971) e E. Domar 
(1987).

55. II termine «liberale» (in opposizione a «conservatore») nel lin- 
guaggio politico degli Stati Uniti ha un significato particola- 
re. In questo libro il termine «liberale» viene usato secondo 
la tradizione politica e intellettuale europea. II suo significa
to diventerä subito chiaro nei passi successivi. Nel capitolo 
1 é usato nello stesso senso.

56. Kulak é parola russa che sta per «contadino benestante».
57. Come in altri casi, non ritengo pertinente fare confronti con 

esempi deli Occidente. Non basta dire: «Be’, i piccoli colti- 
vatori vengono sussidiati dallo stato anche in America e in 
molti paesi dell’Europa occidentale». L’argomento é assai con
troverso. Sono numerosi coloro che considerano questo fatto 
un vizio piuttosto ehe una virtu della politica economica dei 
paesi occidentali. Non é escluso ehe qualche páriámén tare sia 
stato favorevole ai sussidi per procacciarsi piu voti. Non é 
escluso, altresi, ehe una simile considerazione possa motiva- 
re anche i parlamentari ungheresi. Ma poiché io non mi vo- 
glio candidare per un seggio al parlamento, posso sentirmi 
libero di dire quel ehe penso.

Quello ehe ho detto a proposito dei requisiti umanitari 
della transizione vale anche in questo caso. La modernizza- 
zione dell’agricoltura ungherese deve awenire in modo uma- 
no. Se per esempio un nuovo tipo di piccola azienda agricola 
sta per staccarsi dalle cooperative agricole, puo essere giusti- 
ficato concederle un contributo finanziario una tantum, o un 
prestito straordinario a lunga scadenza come «spinta inizia- 
le». Questo potrebbe consentire alia nuova azienda di man- 
tenersi a galla.

Ma in uno stadio successivo le aziende agricole private 
dovrebbero essere esposte alie stesse, dure condizioni di mer
cato nelle quali operano tutti gli altri rami dei settore priva
to. Queste aziende non dovrebbero godere di sussidi statali 
permanenti, ma avere accesso ai crediti a breve, medio e lungo 
termine; pero le condizioni di tali crediti non dovrebbero
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essere piú morbide di quelle praticate in altre sfere del setto- 
re privato.

Puö accadere benissimo che una piccola azienda si riveli 
piü produttiva, nel lungo periodo, di una cooperativa ineffi- 
ciente. In questo caso la prima puö sopravvivere. Ma puö 
arrivare il momento in cui una piccola azienda male attrez- 
zata venga superata da piccole e medie aziende moderne e 
perda terreno se non é assistita da un intervento del gover- 
no. Állóra il piccolo proprietario dovrebbe poter godere di 
una temporanea assistenza di adattamento, finché lui e la sua 
famiglia non abbiano trovato un’altra forma di vita meglio 
adatta a loro. Ma non dobbiamo accettare una situazione in 
cui uno strato della societä in grado di lavorare o una qual- 
siasi attivita economica possano sopravvivere solo grazié al- 
1’aiuto dei bilancio statale.

58. Non voglio suggerire ai sindacati di astenersi dal partecipare 
attivamente all’elaborazione della politica economica nazio- 
nale, ma desidero mettere bene in evidenza ehe i compiti al 
livello microeconomico ehe essi hanno di fronte sono abba- 
stanza grandi: questi compiti includono la salvaguardia lo
cale degli interessi degli occupati, la lotta per migliorare le 
condizioni di lavoro, la costituzione di un fronte unito con- 
tro quei manager locali ehe sono inclini ad abusare dei loro 
potere e 1’eliminazione delle tensioni interne alie aziende. Pro- 
babilmente in questo campo si potrebbe fare molto di piü di 
quanto non sia stato fatto fmora. Nel frattempo, vi sono altri 
problemi che richiedono la salvaguardia degli interessi di in
tere professioni e ehe esigono la partecipazione attiva dei sinda
cati. Ma nella situazione data tutti questi compiti non posso- 
no essere ridotti a un unico obiettivo, ossia il rinascere di ri- 
chieste redistributive e di rivendicazioni di aumenti salariali, 
per le rispettive professioni, piü alti di quelli ottenuti da al
tri. Se tutte le categorie professionali lo facesseró, si arrive- 
rebbe esattamente alia situazione contro la quale ho cercato 
di mettere in guardia: la disciplina salariale si allenterebbe 
e la spirale prezzi-salari riprenderebbe a salire.

59. Nell’ambito della struttura di un sistema economico sociali- 
sta, l’assorbimento dell’eccesso di manodopera viene assicu- 
rato in primo luogo da una specifica strategia di crescita, no
ta come crescita forzata. Gli inconvenienti di questa strategia 
sono numerosi: si sprecano risorse, si creano distorsioni nel
la struttura dell’economia, e via dicendo.

Come e gia stato messo in evidenza, ci aspettiamo ehe la 
crescita economica erei nuovi posti di lavoro. Ora pero ci
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aspettiamo che questo avvenga attraverso un 'armonica strate
gia di crescita, priva degli infiniti inconvenienti e distorsioni 
della crescita forzata.

Qui volevo solo richiamarmi agli aspetti teorici dei pro
blema della crescita; ragioni di spazio non mi consentono di 
entrare nei dettagli.

60. Gli ungheresi hanno adottato un termine analogo all’espres- 
sione tedesca Sozialpolitik, che gli autori americani e britan- 
nici tendono a interpretare come «politica dei benessere».

61. Vedere i lavori pionieristici di I. Kemény e Zs. Ferge (1988, 
1989) e O. Solt (1985).

62. Qui vorrei richiamare un punto giä trattato ehe riguarda i 
criteri della giustizia sociale. La giustizia sociale richiede in 
primo luogo un continuo miglioramento della situazione de
gli strati meno agiati. Questo a sua volta richiede incentivi 
per una migliore produttivitä e una migliore imprenditoria- 
litk. E per stimolare tutto questo occorre ehe i piu efficienti, 
i piü economi e i piü fortunati accumulino grandi ricchezze.

63. E invalsa 1’idea secondo la quale i sistemi repressivi e autori- 
tari siano piü capaci di attuare obiettivi di aggiustamento ma- 
croeconomico e di porre a effetto misure di stabilizzazione. 
E un errore; il raffronto tra quarantaquattro sistemi autori- 
tari e trentanove sistemi democratici ha dimostrato ehe nes- 
suno riusciva a ottenere risultati nettamente migliori rispet- 
to agli altri. Vedere S. Haggard e R. R. Kaufman (1989), 
p. 63.

64. É stata compilata una notevole raccolta di studi ehe discuto- 
no la fragilita delle coalizioni ehe sostengono le nuove demo- 
crazie succedute a regimi autoritari (vedere J. M. Nelson 
[1989]). Si tratta di studi basati su esperienze latino-ame- 
ricane, africane e asiatiche. La situazione dell’Europa Orien
tale é diversa per molti aspetti, ma un parallelo é sempre pos
sibile, dato che, per stabilizzare politicamente ed economi- 
camente le nuove democrazie, é necessario un accordo tra 
alcuni gruppi sociali fondamentali.
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