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1. COOPERAZIONE CON I PVS ~ PROSPETTlVE E AZIONI DELL'ITALIA

I rapidi eambiamenti nel quadro della eeonomia
internazionale agli inizi degli anni 90 sono destinati a
tradursi in ulteriori elementi di ineertezza delle
possibilita di ereseita e sviluppo dei PVS mentre Ie
indieazioni degli Organismi internazionali sottolineano il
perdurare nei PVS di situazioni earatterizzate da
insuffieienti risorse finanziarie da destinare a proeessi
interni di sviluppo eeonomieo e soeiale. Ne risulta ehe Ie
prospettive di riduzione del divario tra Nord e Sud nel
mondo, tra Paesi industrializzati e quelli in via di
sviluppo, appaiono in prospettiva sempre piG ineerte e
problematiehe.

II sostegno a proeessi di ereseita nei PVS
rappresenta un impegno della eomuni ta internazionale
soprattutto tramite I'apporto di risorse a titolo di Aiuto
Pubblieo allo SViluppo ehe eosti tuisee oggi la

~

eomponente
piG importante dei trasferimenti finanziari in favore dei
PVS. II livello eomplessivo dell'Aiuto Pubblieo alIa
Sviluppo non garantisee di per se maggiori prospettive di
ereseita: esso rappresenta tuttavia un elemento
indispensabile al rafforzamento e all'effieaeia di quei
proeessi di aggiustamento strutturale interno e di
adattamento alle nuove eondizioni dell'eeonomia
internazionale ehe stanno disegnandosi negli anni 90 nonehe
alla ereazione di adeguate eondizioni di sviluppo nei PVS.

Sot to questo profilo l'Italia e stata promotriee
di uno sforzo eoordinato inteso ad aeereseere
progressivamente all'l% del Prodotto Nazionale Lordo dei
Paesi eomunitari la quota delle risorse destinate allo
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sviluppo, da destinare per il 50% ai PVS tradizionalmente
beneficiari di politiche di cooperazione, per i1 25% ai
Paesi della sponda Sud del Mediterraneo e per il restante
25% ai Paesi dell I Europa Centrale e dell'Est. In questo modo
si opererebbeuna opportuna separazione della cooperazione
tra le diverse categorie di Paesi, con un riscontro anche
sul piano normati vo, con una legislazione specifica per i
Paesi europei secondo quanta previsto da un apposito disegno
di legge di prossimo esame in Parlamento. Quanto alla
cooperazione con i PVS tradizionalmente beneficiari di
attivita di cooperazione l'obiettivo previsto in sede
comuni taria si salda con 11impegno ad operare per
raggiungere nel medio periodo 10 0,70% di Aiuto Pubblico
allo Sviluppo sul Prodotto Nazionale Lordo a suo tempo
concordato in ambito di Nazioni Unite.

Attorno a questo impegno si e formato negli ultimi
anni un consenso comune nella Comunita Internazionale e ad
esso i Paesi industrializzati fanno riferimento nelle loro
politiche di cooperazione nonostante che nell'ultimo
decennio l'insieme dei Paesi donatori non abbia potuto
raggiungere tale obiettivo. Nel quinquennio '86~'90 la quota
dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo rispetto al Prodotto
Nazionale Lordo e stata per l'insieme dei Paesi DAC dello
0,35%. Per l'Italia tale percentuale e risultata, sia pure
con diverse oscillazioni, dello 0,38%.

Per. l'anno '92 in sede di disegno di Legge
Finanziaria, si individua una dotazione di risorse da
destinare all'Aiuto Pubblico allo Sviluppo di 4.400
miliardi di lire nella cornice di uno stanziamento nel
triennio 92 ~ 94 di circa 15.500 miliardi di lire.
Viene quindi sostanzialmente mantenuto nel triennio
l'ammontare complessivo di Aiuto Pubblico allo Sviluppo
indicato dalla Legge Finanziaria 1991 10 scorso
anno: ma cia avviene in collegamento con una sensibile
riduzione degli stanziamenti previsti nel '92, rispetto ai
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due anni successivi. Per il '92 per l'Aiuto Pubblico allo
Sviluppo vengono infatti complessivamente destinati 4.400
miliardi di lire, rispetto ai 5.181 che la Legge Finanziaria
191 prevedeva per tale anno. Si tratta di una riduzione di

circa 782 miliardi dovuta ad una diminuzione di 919 miliardi
di lire sul Fondo da Ripartire del Ministero del Tesoro
(cap. 9005) cui si attinge per integrare le principali voci

di intervento che viene compensata da un lieve aumento delle
risorse destinate in bilancio a Banche e Fondi
internazionali). Detta circostanza verrebbe a comportare una
sensibile contrazione dell'attivita della nostra
cooperazione, avviata sulla base della Legge Finanziaria '91
per il triennio 191~ 193 con una conseguente !1ecessita di
rinegoziazione di accordi che nel prossimo anno dovrebbero
venire a scadenza.

Tale revisione interviene a non molta distanza
dall'approvazione da parte del CICS del documento di
programmazione per l'attivita del triennio 91~93, nel luglio
'91, dopo che si era operato un aggiornamento puntuale delle
iniziative sia pregresse che in corso, integrate dalla
previsione di quelle che si sarebbero dovute impostare negli
anni '92 e '93, in particolare per quanto. riguarda gli
impegni assunti in occasione della Crisi del Golfo. Si
trat ta, in questo caso, di un impegno che gravera da solo
per 400 miliardi di lire nel '92, sui 600 previsti. Altra
posta di rilievo, difficile da quantificare al momenta,
interessera gli interventi straordinari e di emergenza, tra
cui quelli in favore dell 'Albania, gravanti sul Fondo di
Cooperazione.

Si dovrebbero quindi rivedere i termini di
intervento della nostra cooperazione, in un quadro che tenga
conto del livel16 delle risorse assegnate all'Aiuto Pubblico
allo Sviluppo, ricercando per aree geografiche e settori
nuovi equilibri, coerenti con i nostri impegni e atti ad
assicurare i migliori risultati per i Paesi beneficiari. Su
tali aspetti sara presentato al Parlamento un quadro
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organico nei prossimi mesi, successivamente all'approvazione
della Legge Finanziaria, con l'indicazione delle
ripartizioni delle risorse per aree e strumenti di
intervento, analogamente a quanta avvenuto 10 scorso anno.

Un altro elemento centrale da considerare e che
occorre realizzare un quadro normativo definito circa

l'utilizzo dei mezzi finanziari fino ad oggi affidati al
"Fondo di cooperazione", evi tando soluzioni di continui ta
nell' azione della cooperazione italiana che si paventava
avrebbero potuto verificarsi in concomi tanza dello scadere
dei termini di validita delle gestioni fuori bilancio
previsto dalla legge 20 maggio '91 n. 158. Tale problema ha
per il momenta trovato soluzione grazie ad un ul teriore

differimento dei termini di scadenza delle gestioni fuori
bilancio intervenuto il 1° ottobre u.s., ai sensi dell'art.
3 del decreto legge n. 307 in cui si prevede la possibilita
di continuare ad operare secondo il sistema attuale, fino al
momenta di entrata in vigore della legge di riordino delle
gestioni fuori bilancio, comunque non oltre il 31 dicembre

'92.

Al riguardo mette conto peraI tro riIevare che si
rimane in presenza di una situazione in cui persistono
ancora gran parte di quegli eIementi di difficol ta
registrati nell'ultimo anno in relazione ai tempi di
erogazione dei finanziamenti delle iniziative, ascrivibili
in gran parte a procedure complesse che rimangono in vigore
circa l'approvazione di impegni pluriennali oltre il termine
del dicembre '92. Si tratta infatti di inconvenienti che
potranno essere rimossi solo in presenza di una normativa
che nel quadro del riordino previsto delle gestioni fuori
bilancio, consenta alla cooperazione italiana di operare suI
piano amministrativo e finanziario nella spiri to di quanta
originariamente previsto dalla legge 49/87. In quest'ultima
sono infatti previsti strumenti specifici per favorire
l'attivita all'estero su base continua e in sintonia con le
esigenze dei PVS anche in circostanze di straordinarieta e
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di emergenza in tempi ravvieinati. Sotto tale aspetto
rientrano tra l'altro le disposizioni previste agli artt.
11, 14 e 15, in tema di interventi straordinari e di
emergenza, della possibilita di ripartire gli impegni su pili
anni, nonehe del mantenimento di sezioni distaceate del
Ministero del Tesoro e della Corte dei Conti presso la
Direzione Generale 'per la Cooperazione allo Sviluppo.
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2. ATTIVITA I DI COOPERAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE
FINANZIARIE

Nella programmazione per il triennio
cerchera di impostare uno strumento coerente
avvenuto 10 scorso anno ed in linea con gli
tradizionali della nostra politica di cooperazione
realta internazionale in forte movimento, sulla
nuovi dati sulle risorse assegnate aIle diverse
costituiscono le disponibilita complessive per
Pubblico allo Sviluppo.

92~94 si
con quanta

indirizzi

e con una
base dei
voci che
l'Aiuto

Al riguardo, sul piano piu generale dei cri teri
che presiederanno alla destinazione delle risorse
finanziarie, si rimanda aIle indicazioni formulate dal CICS
in successive delibere in tema di priorita geografiche,
settoriali e di ripartizione tra strumenti di intervento.
Sotto tale profilo nell' esercizio di programmazione non si
manchera di dare al tresi la dovuta importanza aIle
indicazioni emerse in sede parIamentare 10 scorso anno e a
quelle che verranno eventuaImente formulate nei prossimi
mesi in vista della predisposizione degli indirizzi
programmatici 92~94 sull' attivita di cooperazione nel
triennio.

Per questo mese e inoltre fissato un appuntamento
di grande rilevanza per aiutare a ridefinire i contenuti e
Ie modalita dell'Aiuto Pubblico allo Sviluppo come elemento
di sostegno ai PVS. La Conferenza sulla Cooperazione, che
prende avvio in questi giorni, rappresenta infatti~in questo
senso un momento per elaborare indicazioni, alla luce
dell'esperienza non solo italiana maturata nello scorso
decennlo, su cui impostare la nostra opera di cooperazione a
partire dal prossimo anno.

Le disponibilita complessive per l'Aiuto Pubblico
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alia Sviluppo previste dalla Legge Finanziaria per il
triennio 92 ~94 sono comprensi ve sia delle risorse per la
cooperazione bilaterale che di quella per la cooperazione
multilaterale, nonche di que lIe attribuite al capitolo 9005
del Ministero del Tesoro suI Fondo da Ripartire, ad
integrazione successiva degli altri capi toli interessanti
voci di spesa della cooperazione. Quanto al Fondo da
Ripartire suI quale si opera principalmente la riduzione di
fondi nel '92, si prevede di continuarne a suddividere Ie
risorse in una percentuale tale da assicurare che una
proporzione vicina al 40% delle risorse dell'Aiuto Pubblico
alia Sviluppo risultino incanalate sui canale multilaterale
e per il rimanente 60% suI canale bilaterale, in linea con
gli indirizzi fissati dal CICS.

Per il triennio in corso, sulla base della
precedente Legge Finanziaria, si prevedevano risorse
complessive per la cooperazione multilaterale pari a circa
5,7 mila miliardi di lire, ivi incluse Ie integrazioni di
1,7 mila miliardi al capitolo 9005. AlIa luce degli
stanziamenti concessi dalla nuova legge Finanziaria,
mantenendo la stessa ripartizione delle risorse tra canale
multilaterale e bilaterale, sara difficile assicurare al
canale multilaterale 10 stesso livello di finanziamenti
previsti 10 scorso anno per il triennio '91~'93, in presenza
di una minore dotazione del Fondo da ripartire. In tale
situazione, poiche la partecipazione a Banche e Fondi e agli
aiuti comunitari rappresenta una voce rigida, le conseguenze
derivanti da minori dotazioni sul canale multilaterale
tramite il capitolo 9005, si avvertiranno principalmente sui
contributi agli Organismi internazionali.

Nel settore bilaterale si
grandi capitoli: gli stanziamenti per
ordinari effettuati tramite l'AIMA, il
per gli interventi a titolo di dona ed

i crediti di aiuto, ivi incluse Ie
costituzione di imprese miste.

interverra con tre
gl i aiuti alimentari

Fondo di cooperazione
il Fondo Rotativo per
facili tazioni per la
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Per gli aiutl alimentari all 'AlMA a favore dei PVS
si conferma uno stanziamento di 180 miliardi di lire nel
triennio. Nel 191 era stata prevista un I integrazione per
tali interventi di 40 miliardi di lire a valere sul cap.
9005, prevedendo peral tro che accanto all I attivita degli
interventi ordinari programmabili attraverso l'AlMA si
facesse ricorso in misura progressivamente crescente ad
interventi alimentari straordinari e di emergenza con
accantonamenti adeguati sul Fondo di cooperazione, per far
fronte a situazioni di crisi che sollecitano interventi
rapidi e con strumenti adeguati. Tale orientamento dovrebbe
conservare la propria validi ta anche nel futuro, in
dipendenza peral tro delle ridotte disponibili ta su cui si
puo contare per integrazioni a favore di tali voci.

SuI Fondo di cooperazione per gli interventi a
dono, nella Legge Finanziaria dello scorso anno venivano
previsti 2.460 miliardi di lire, successivamente integrati
in fase di programmazione triennale, da 3.070 miliardi sul
capitolo 9005, per un totale di 5.530 miliardi di lire nel
triennio. Tale cifra complessiva, alIa luce della riduzione
dello stanziamento del capitolo 9005 dovra anch'essa essere
rivista. Per quanto possibile indicare al momenta attuale,
cia dovra avvenire da un lato seguendo il criterio di
mantenere le risorse dedicate al settore bilaterale vicine
alla soglia del 60% degli stanziamenti per l'Aiuto Pubblico
allo Sviluppo, dall'altro operando attraverso una eventuale
diversa articolazione delle priori ta dei Paesi beneficiari
di intervento a dono. Circa quest' ul time aspetto, potrebbe
infatti rivelarsi forse necessario prevedere di ricercare un
maggior grade di concentrazione delle priorita per non
scendere al di sotto di un certo livello di massa di
intervento da riscontrare successivamente negli accordi
bilaterali che si dov~anno rinegoziare.

Al riguardo mette conto ricordare che tra le
principali scadenze che interesseranno il 192, rientra il
rinnovo degli accordi, sotto diversa forma, con i Paesi del
Mediterraneo ai cui pertinenti fondi vanno aggiunti gli
oneri per gli aiuti straordinari, a sostegno dei Paesi
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colpiti dalla crisi del Golfo, pari complessivamente a 600
miliardi di lire, dei quali solo 200 sono compresi nella
programmazione '91. Quanto all' Asia si dovra tener conto
della riapertura con la Cina a cui si aggiungono le
necessi ta di rifinanziamento degli accordi con al tri Paesi

dell' area. Infine in America Latina il finanziamento del
trattato con l'Argentina dovrebbe assorbire nuove risorse
analogamente a quelle con il Brasile, tenendo altresi conto
degli impegni che deriveranno dagli accordi con gli al tri
Paesi prioritari.

Quanto all'Africa, Sla pure in forma contenuta nel
quadro di accordi bilaterali, rimarra presente l'esigenza di
proseguire nell'attivita degli accordi in corso 0 di quelli
che dovranno essere rinegoziati. Complessivamente per tale
area si trattera di mantenere un livello adeguato di
assistenza, specie in settori prioritari come sanita,
emergenza e formazione, ricercando di non ridurre
ul teriormente la quota di interventi a dono loro assegnati
alla luce delle condizioni economiche e sociali dei Paesi
interessati.

Nel capitolo Fondo Rotativo, per i crediti di
aiuto si riporta anche nella Legge Finanziaria all'esame uno
stanziamento di 2.922 miliardi di lire, che nella
programmazione 91~93 si prevedeva di integrare con la
dotazione del capitolo 9005, portando complessivamente le
risorse per i crediti di aiuto a 3.690 miliardi di lire. In
presenza di una riduzione dello stanziamento del capitolo
9005, i finanziamenti per crediti di aiuto dovranno anche
essi essere rivisti corrispondentemente in fase di
negoziazione di nuovi accordi nel '92, in linea con Ie
indicazioni di priorita di Paesi beneficiari di Aiuto
Pubblico allo Sviluppo.

All'interno della cooperazione bilaterale, si
intende continuare ad assicurare risorse adeguate a
specifici settori di intervento di rilevanza della nostra
politica di cooperazione. Tra questi, mette conto ricordare
innanzitutto l'attivita degli Organismi non Governativi
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(ONG), sia suI canale "promosso" che di programmi
"affidati", nell'ottica di valorizzare interventi della
cooperazione italiana in settori prioritari quali quelli
dell'assistenza sanitaria, della formazione e
dell'educazione anche attraverso l'impiego di personale
vol ontario e cooperante. Analoga attenzione verr~ prestata
ai settori della formazione, sia in Italia che all'estero,
della promozione della donna e della tutela dell Iambiente.

Per tali settori, continueranno a valere Ie linee
di intervento gi~ tracciate nel documento di programmazione
per il triennio 91~93 del luglio u.s. al Quale non si

mancher~ di apportare gli opportuni affinamenti alIa luce
della Legge Finanziaria per iI prossimo anno, mantenendo un
allineamento degli impegni con Ie risorse dis~onibili.
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3. INDIRIZZI GEOGRAFICI

~ Paesi del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente

Si conferma anche per il 1992 il forte impegno
della cooperazione italiana nell'area del Bacino del
Mediterraneo e del Vicino Oriente. I piu recenti avvenimenti
internazionali, in particolare la crisi del Golfo ed i suoi
seguiti, hanno infatti ulteriormente messo in luce la
crescente importanza di questi Paesi per la nostra politica
estera a favore dei quali sono previste una serie articolata
di interventi straordinari, accanto ai programmi in corso
suI canale ordinario. In particolare beneficiari degli
interventi straordinari a seguito della crisi del Golfo
risultano Egitto, Giordania e Turchia, nonche Siria, Libano,
Tunisia. I primi tre Paesi, sono altresl beneficiari dei 180
miliardi di lire stanziati dal Parlamento con Legge 5.11.90,
n. 318.

Senza contabilizzare gli aiuti straordinari, a
favore di Paesi dell'area sono previste nella programmazione
1991~93 risorse pari a 1740 miliardi di lire nel triennlo,
di cui 1030 miliardi di lire a crediti d'aiuto e 710
miliardi in doni, con un maggior peso quindi della
componente a credito. Peraltro tale aspetto deve essere
rapportato alla ripartizione degli aiuti straordinari, in
cui e prevalente invece la quota a dono.

Le minori risorse attribuite alla Cooperazione dal
disegno di Legge Finanziaria 1992 comporteranno una
revisione di tali previsioni, fermo restando l'impegno di
concedere entro il 1992 l'intero ammontare degli aiuti
straordinari.

carattere

In
di

tale quadro nel
prima priori ta.

1992
che

resta confermato il
riveste la nostra
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cooperazione con Egi tto, Tunisia, Algeria e Marocco. Con
questi Paesi sussistono tradizionali rapporti politici,
economici e culturali che e interesse rafforzare in
un'ottica di sempre maggiore interdipendenza e tenendo anche
conto dei riflessi che i nostri aiuti possono avere sulle
correnti migratorie in atto verso il nostro Paese. In
termini piu generali si tratta di favor ire le trasformazioni
Delle economie di questi Paesi in un momento in cui i lara
rispettivi governi sono impegnati in complessi programmi di
riforma e in una congiuntura economica che si e

ulteriormente complicata a seguito della crisi del Golfo. Si
devono inol tre orientare gli interventi con llobiettivo di
favorire la costituzione di un quadro propizio per un
processo di integrazione economica nelllarea del Maghreb fra
i Paesi interessati.

Riguardo agli al tri Paesi dell' area la
cooperazione italiana intende rafforzare quegli interventi
vol ti a favorire condizioni di stabili ta. e di progresso
none he a fornire assistenza a popolazioni colpite da
situazioni di particolare gravi ta.. In questo quadro
dovrebbero concretizzarsi ulteriormente e rafforzarsi i
nuovi rapporti di cooperazione appena avviati con la Siria,
Paese nel quale nel periodo 1991/93 dovrebbero essere
concessi crediti di aiuto per 45 miliardi e doni per 15
miliardi di lire, a segui to delle intese intervenute Del
febbraio '91. E' in programma anche un rilancio della
cooperazione con il Libano: ora che questo Paese sembra
essere entrato in una fase di relativa stabilizzazione della
propria situazione poli tica interna vi e la necessi ta. di
assisterlo nel processo di ricostruzione e di ripresa
economica. Inoltre si continuera. negli interventi nei
Territori Occupati, come pure dovranno essere intensificati
gli sforzi per assistere la Giordania dalle conseguenze
della crisi del Golfo.

Come si e sopra accennato, Siria, Libano e
Giordania beneficeranno di parte dei 600 miliardi di aiuti
aggiuntivi nel quadro dell'emergenza Golfo. Per quanta
riguarda in particolare la Giordania e gia. stata indicata
una disponibili ta. a concederle doni per un ammon tare di 40
miliardi di lire per interventi straordinari. Tale cifra e
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stata inseri ta nel pacchetto finanziario del nuovo accordo
di cooperazlone, 'firmato nel giugno scorso, che prevede per
il triennio 1991/93 la concessione di 72 miliardi di lire in
doni e di 26 mlliardi di lire in crediti di aiuti alimentari
straordinari per un ammontare di 30 miliardi dl lire nel
quadro del pacchetto finaziario definito nell'autunno 1990 a
favore dei Paesi di prima linea.

L'Egitto continua ad essere il Paese pili
importante nell'area per la cooperazlone itallana allo
sviluppo. In agglunta al pacchetto di aluti previsto dal
vigente accordo di cooperazione (215 miliardi a dono e 261
milioni di dollari a credito d'aiuto), all'Egitto e stata
destina ta la quota pili importante, 85 mi liardi , de 1 gia
cltati 180 miliardi di aiuti straordinari stanziati nel 1990
a favore dei Paesi colpiti dalla crisl del Golfo. Ad essi si
aggiungeranno nuovi aiuti previsti nel quadro dello
stanzlamento di 600 mlliardi dl cui sopra. Per quanto
riguarda gli 85 miliardi stanziati nel 1990, d'lntesa con le
autori ta egiziane, essi sono stati finora destinati, non
solo ad interventi di immedlata eseCUZlone come la fornitura
di prodottl alimentari, ma anche ad interventi dl plU amplo
resplro e magglormente articolati nei settori della
protezione civile, l'agricoltura, l'ambiente, la sanita e
gli affari sociali.

Sul piano operativo nel settembre del '90 si e

proceduto con gli egiziani ad una revisione delle iniziative
ancora in programma ed ad una ridefinizione delle priorita.
Si e cercato in tal modo di tener conto maggiormente dei
nuovi orientamenti del governo egiziano, lmpegnato in un
vasto programma di riforme strutturali, nel quadro delle
risorse disponibili. Su questa base si e pertanto confermata
la validita di una serie di inlziative in settori di
importanza vitale per 11economia egiziana: l'energia,
l'agricoltura, l'ambiente ed il sociale.

Tunisia Con
cooperazione,
nell'ottobre

questo Paese
sulla base

188, in cui si

e in vigore un programma di
di un memorandum firmato

prevede un impegno finanzlarlo
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di 500 mllionl di dollari, di cui 150 a dono e 350 a credlto
di aiuto. Ar~icolato in tre componenti principali ~ di aiuto
programma (250 mllioni di dollari), aiu~o proget~o (175
milioni di dollari) e cooperazione tecnica (75 milioni di
dollari)~ esso e fortemente caratterizzato da alcuni ~ipl di

lIiterven"to particolarmente importanti ai fini di uno
svi 1 uppo equi 1 ibra to de 1 si sterna soc io~economico tUIii sino,

nonche ai fini di un migliore utilizzo delle
complementarieta fra i due Paesi. Sono in par1::icolare da
cltare l'Aiuto~programma di 75 milionl di dollari a dono per
10 sviluppo del Sahara e del Sud tunlsino, in gran parte
realizzato, che prevede la realizzazione di una serie di
interventl mlrati e bilanciati nel campo agricolo, sociale,
civile, delle lnfrastrutture e sanitario in una larga zona
particolarmente depressa della Tunlsia; i programmi di
sos~egno delle piccole e medle imprese locali; il
flnanziamento delle inizlative di lmprese miste
italo~tunislIie (a queste ultime sono destinatl 60 ~ilioni di
dollari nell'amblto del pacchetto di 115 milioni di dollari

previs"tl per l'aiuto progetto).
Nel luglio di quest'anno si e tenuta a Tunisi la

riunione della Comm1ssione Mlsta, nel corso della quale sono
sta~i esaminati l'andamento del programma triennale in corso
nonche le prospettive di sviluppo dei rapporti di
cooperazione. In quell'occasione ci Sl e impegnati a
concedere UIi aiuto straordlnario di 150 m1liardi di lire (di
CUl 100 a credi"to d'aiuto e 50 a dono), per aiutare il Paese
a far fronte alle ripercussioni sulla sua economia della
crlsi del Golfo. Per questi aiuti che dovranno essere a
rapida erogazione, sono attualmente in corso contatti per
indi viduare modal ita e set~ori di 1ntervento. Sotto ques to
profile appare opportuno ope rare per collocare i rapporti di
cooperazione con la Tunisia nel quadro di una vislone di
ampio respiro sul futuro dell' area rnediterranea che tenga
conto delle possibilita di 1n"tegrazione e di
interconnesslone fra le sue dlverse componentl. A questo
scopo e state costituito un "Com1"Cato di riflesslone"
italo~tunisino con il compito di lndlviduare inizia"tive
concrete in settori strategici come quelli dell'energia,
telecomunlcaz10ni e traspor"tl, l'ambiente, i beni culturali,
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televisione e turismo. In tal senso e stato convenuto che i
risultati dei lavori del Comitato saranno considerati nella
seconda sessione dell a Grande Commissione Mista che si terra
nell'autunno di quest'anno.

E' in vigore con l'Algeria, sulla base di un
protocollo di cooperazione firmato nel dicembre 1989, un
programma triennale del valore di 320 milloni dl dollari,
artlcolato in tre princlpali componenti: aiuto progetto (220
milioni di US$ a credito dl aluto); aluto~programma (30
mllionl US$ a credi to di aluto); assistenza tecnica (70
milioni dl US$ a dono). 11 programma, che e stato da ultlmo
rivisto ed integrato in occasione del Comit;ato di verlfica
svoltosi ad Algeri nel novembre '90, e incentrato su un
qualificato sostegno al processo di riforme economiche
avviato dall'Algeria e mira, In particolare attraverso
l'incoraggiamento del partenariato d'impresa, alla
valorizzazione delle potenziallta esistentl nel settori
agricolo ed industriale, al rafforzamento del sistema
produttivo ed alla diversificazione delle esportazloni. Con
un numero di iniziative approvate che rappresenta Clrca II
52% degli impegni a credito di aiuto ed II 45% di quelli a
dona, esso dovrebbe essere oggetto di verlfica nella
prossima riunione di Commissione Mista. Potra essere quella
l'occasione per un bilancio del programmi, nonche per l'
avvio di nuove iniziative. Sembra comunque fin d'ora
opportuno confermare in quella sede la validita di una
politica di sostegno al processi di liberalizzazione in atto
nell'economia algerina, nel quadro di una strategia
complessiva che tenga conto dei fattori di interdipendenza
sia sul piano bilaterale che su quello regionale. Sempre
nella stessa ottica, particolare attenzione dovra essere
prestata a progettl di grande impatto economico e da
realizzare in settori di int;eresse reglonale In
particolare trasporti, telecomunlcazioni, infrastrutture
idraullche e ambiente ~ se necessarlO anche attraverso forme

di interaZlone con la cooperazione multilaterale.

Marocco
Ii programma

at tualmen te in

di cooperazione triennale con
vigore prevede la concessione

II
dl
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crediti di aiuto per 160 milioni di dollari e di doni per 80
miliardi di llre. 11 programma, che si articola nelle tre
componenti di aiuto~progetto (140 milioni US$ di cui 20
milioni a favore di imprese miste); aiuto~programma (20
milioni US$) e assistenza tecnica (80 miliardi di lire), e

stato oggetto di un Iapprofondi ta veri fica nel corso della
riunione del Comitato dei Seguiti tenutasi a Rabat il marzo
scorso. Nella sua attuazione ha avuto finora prevalente
importanza la realizzazione di progetti infrastrutturali
miranti soprattutto a rldurre la forte dipendenza energetica
di tale Paese dall' estero, nonche a contribuire alla messa
in valore di aree destlnate alla coltivazione. Al riguardo
sembra giunto il momento di passare, nei limiti delle
rlsorse disponibili, ad una maggiore diversificazione degli
interventi, con particolare attenzione per progetti di
assistenza tecnlca tesi a rafforzare la capacita del Paese
in settori particolarmente rilevanti sotto il profilo
sociale, quali quello sani tario e quello della formazione
professionale, progetti agricoli ad alto impiego di mana
d'opera, iniziative di partenariato di impresa etc..
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~ Africa Centrale a Sud del Sahara, Australe e Orientale

I Paesi prioritari in Africa Centrale ed Australe
sono in tutto cinque \Mozambico, Tanzania, Angola, Zimbabwe,
Kenya), dei quali tre (Mozambico, Tanzania ed Angola) di
prima ~~priori ta e membri dell'organizzazione regionale
"Southern Afrlca Development Coordination Conference
(S.A.D.<t:.C. ~ fondata nel 1980)".

I,
Agli stanziamenti destinati al finanziamento di

iniziative di cooperazione nei slngoli Paesi va aggiun-co
inoltre un fondo speclale per il flnanziamento di inizlative
a carattere regionale per l'area della S.A.D.C.C.; fondo
oggetto di programmazione e di negoziato con le autori ta
regionali competenti.

'L'area dei Paesi aderen-ci alla S.A.D.C.C. va
quindi considerata nel suo insieme quale area di intervento
altamente prioritarla per la Cooperazione itallana, per le
sue enormi potenzialita e per il ruolo trainante che il suo
sviluppo puo svolgere nella promozione economica degli
stessl

~
aesi dell'Africa Centrale. Le ingenti risorse

natural', materiali ed umane di cui e dotata, 10 stato delle

infrastr tture esistenti, ed lnfine II crescente In-ceresse
\

dei Paesi costi tuenti di accelerare il processo, gia
avviato, 'di reciproca In tegrazione economica (processo che
il nostro Paese ha sempre, ed in tutte le sedi, fortemente
sostenuto) sono le premesse che a lungo termine garantiscono
la possibili -ca di aVVlare con successo, con la necessaria
assistenza tecnica e finanziaria dei Paesi industrializzati,
un processo di fuoriuscita graduale dal sottosviluppo.

Le conseguenze economiche di un decennio di guerre
e guerriglie sono una enorme dispersione delle risorse
disponibili, una grande difficolta di intervento nelle zone
maggiormente colpl te (Angola e Mozambico) ed una massa di
profughi (circa due milioni) che, In cerca di condizionl di
vi ta piu Slcure ed umane, si e riversata 01 tre l confinl
delle ex~colonle portoghesi, in tu-cte le direzioni.

Le perdite dirette inflitte ai Paesi dell'area sia
dalle attivita belliche condotte ~n passato dal Sud Africa,
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sia dai vari mov1ment1 di guerriglia sono state di decine di
m1liardi di dollari (all'incirca tre volte il volume
dell lAPS complessivo ricevuto nello stesso periodo). I costi
umani della guerra nell'arco del decennio 1980~90 sono stati
altiss1mi: ai due milion1 di rifugiati censit1 dall'UNHCR
debbono essere infatti aggiunti circa sette milioni di
sfollati ed oltre un milione e mezzo di morti (di cui quasi
due terzi bambini), 1n grande maggioranza in Mozamblco ed in
Angola.

In Africa Australe l'Italia e attivamente
impegnata a svolgere un ruolo di pace e di medlazione nei
confl1tt1 in corso. L11mpegno ita1iano e stato forma1izzato,
anche recentemente, nel corso di d1versi incontri
intergovernat1vi (a 1ive1lo d1 Comm1ssione M1sta 0 di
verifica) con i Paesi con i quali sono in vigore specifici
Accordi di Cooperaz1one b1laterale, ove sono stati
concordati 1nterventi in aree e settor1 identlficat1 di
concer~o con 1e autorita 10ca1i.

Le piu recenti riunloni dl Commissione Mista con i
Paesi del S.A.D.C.C. sono state quelle con l'Angola nel
novembre 1990, e la Tanzania nel febbralo 1991. Entro il
1992 po~rebbero tenersi ana~oghi incontr1 con altri Paesi
dell'area (per il Mozambico subordinatamente all'evo1uzione
pol1tica in atto).

E' inol tre da tener presente la strategia
regionale, perseguita nel contesto della S.A.D.C.C.
L'obiettlvo principale di tale organismo e 1nfatti favorire
10 sviluppo econom1CO dei Paesi membri attraverso
l'integrazione regiona1e e l'indipendenza
economlco~logistica nei confronti del Sud Africa. Per il
momento la sce1ta pr10ritaria del settore delle
comunicazioni appare la p1U oppor~una: tale strategia potra
subire delle modifiche di indirizzo se gli sviluppi del
dialogo interrazziale 1n Sud Afrlca saranno rapid1, concreti
e profondi.

Angola
Mista
Luanda

Dalla sua istituz10ne nel 1978 la Commissione
si e riunita sette volte, l'ult1ma delle quali a
nel novembre 1990, ove e stato deflnito un documento
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programmatico ~ che rappresenta la base del nuovo Programma

di cooperazione bilaterale ~ e sono stati programmatl 300

miliardi di lire di aiuti (200 a dono e 100 a credlto) per
il blennio 1990~1992.

Con 10 svolgimento della Commissione Mista del
novembre scorso, l'Italia ha quindi voluto dare un segno
tangibile di incoraggiamento aIle aperture politiche del
Governo angolano e di manifestazione della volonta di
ricoprire nell'area un ruolo di sostenimento del processl di
pacificazione in atto.

La Commissione Mista del 1990 ha inoltre
rappresentato un significatlvo passo avantl nell'affinamento
delle strategie di cooperazione individuando nuovi e plU
calibratl criteri di intervento e SVlluppando le linee
preesistenti, alla luce dell'esperienza maturata. La
concentrazlone geografica degli lnterventi (fascla costiera
Luanda~Benguela e provincie di HUlla, Namlbe e Cunene), la
compatiblli ta con i piani dl sviluppo del Paese e con le
attivita degli altri donatori, la redditivlta e
l'autosostenibilita degli interventi, ed il costante dlalogo
politico tra le partl costituiscono l'intelaiatura portante
del nuovo accordo.

Mozambico ~ La Commissione Mista, istitUlta nel 1979, si e

finora riunl ta cinque vol te, l' ul tima delle quali nel 1988,

ove sono stati concordati interventi per Clrca 459 mllionl

di ECU.
Tenuto conto della rapida evoluzione del quadro

politico~lstituzionale nel Paese ed il grado dl
coinvolgimento dell' Italia, sia in quaIl ta di princlpale
partner economico che in qualita di mediatore nei negoziatl
di pace che sono stati avviati nella seconda meta del 1990 a
Roma, un nuovo programma triennale che per sua natura deve
basarsi sulle scel te dl sviluppo del Paese, sara defini to
alla luce degli esiti del negoziato politico in corso.
L'Italia garantisce comunque il mantenimento dell'assistenza
a sostegno delle necessita piu immediate ed il completamento
delle inlziative a carattere pluriennale, gia avvia-ce nel
passato.
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Tanzania La Commissione Mista si e riuni ta finora quattro
volte, l'ultima delle quali nel febbraio del 1991 aRoma ove
sono stati concordati interventi per 342 miliardi di lire,
di cui 280 a dono, 42,3 a credito d'aiuto e 20 miliardi di

"commodi ty aid" ancora a dona quale aiuto alla bilancia dei
pagamenti.

11 notevole sforzo finanziario italiano e coerente
con la politica degli altri Paesi donatori e degli Organismi
Internazionali. La Tanzania e tra i principali beneficiari
dell'aiuto allo sviluppo nell'Africa sub~sahariana
soprattutto dopo che si e impegnata in una difficile
politica di ristrutturazione economica, che sembra dare
adesso i primi risultati concreti.

La Commissione Mista del 1991 ha, lnoltre,
collegato la politica di cooperazione svolta negli anni
passati e le nuove linee indicative del programma triennale. '

Data la vastita del paese e la conseguente dispersione

dell'aiuto, si e deciso di concentrare geograficamente i
nostri interventi in una fascia centromeridionale (regioni
di Morogoro, Iringa e Mbeya), che rappresenta una delle aree
a maggior potenziale agricolo. Tale area e suscettibile di
dare al paese un reale aumento della produzione alimentare
una volta comp1etata 1a riabi1itazione dei necessari servizi
infrastrutturali che permettano il trasporto e la
commercializzazione dei beni nelle altre zone del paese. <

Oltre a non dimenticare il ruolo trainante di Dar es Salaam
e l'importanza di Zanzibar nella Federazione tanzana( di qui
la scelta di vari programmi, anche nella capitale, nell'area
costiera e, appunto, nell'isola di Zanzibar), nel programma
non si sono altresi trascurate le infrastrutture a carattere
sociale, nonche specifici interventi a favore dell'ambiente,
del ruolo della donna e de1l'educazione.

Nel 1992 e prevista una riunione tra le due parti
per verificare 10 stato di avanzamento del programma di
cooperazione.

Zimbabwe A Parigi, in occasione della riunione del Gruppo
Consultivo dei Paesi Donatori, nel marzo 1991, 10 Zimbabwe
ha confermato, dopo anni di autarchia economica, la
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decisione di dare una svolta di mercato alla sua politica,
svolta che e stata prontamente sostenuta dalla comunita dei
Paesi donatori e dalle istituzioni finanziarie
internazionali.

In questo spirito di rinnovamento, l'Italia, nel
corso del mese di agosto 1991, ha deciso di fare il punta
sullo stato delle iniziative di cooperazione con 10
Zimbabwe: l'ultima riunione di Commissione Mista si e svolta
nel 1988. A tal fine, in una apposita mlssione di veri fica e
programmazione, e stata avviata la discussione del nuovo
programma triennale che tenga conto sia delle priorita
individuate nel programma degli investimenti pubblici dello
Zimbabwe (ristrutturazione del potenziale agricolo ed
industrlale e suo adeguamento ad una logica di mercato), sia
delle conquiste sociali che, a prezzo di notevoli sacrifici,
il paese ha raggiunto nel primo decennio di indipendenza dal
1980 ad oggi.

E' prevista per la definizione di un nuovo
programma triennale una riunione di Commissione Mista, entro
la prima meta del 1992.

01tre ai Paesi priori tari, sempre nell'area
S.A.D.C.C. l'attenzione del nostro Paese dovra essere
rivolta allo Zambia ed alla Namibia. Per il primo Paese

l'importante posizione poli tico~economica di cerniera che
occupa nel seno di detta organizzazione, nonehe il suo
status di ex Paese prioritario giustificano il mantenimento
di un appropriato livello di cooperazione.

La Namibia, ultimo Paese d'Africa ad accedere
all'indipendenza (nel marzo 1990), merita la nostra
attenzione sul piano poli tico, sia per la posizione
mantenuta nel passato dall'Italia nel sostenere il movimento
di liberazione, sia in considerazione delle potenzialita del
Paese anche come possibile futuro polo settoriale
specializzato di sviluppo per l'intera Africa Australe.

Tra i Paesi dell' Africa centrale l'attivi ta di
cooperazione si manterra elevata col Kenya e con 1 'Uganda.
In Kenya ha avuto luogo nel luglio del 1991 la Commissione
Mista italo~kenyota che ha condotto all'approvazione sia del
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quadro di riferimento del programma triennale sia degli
spe c ific 1 proge tt i , in rafforzamen to de lle iniziat 1ve gia

realizzate e coerenti con il suddetto quadro di riferimento.
Gli interventi della nostra Cooperazione col Kenya

per gli anni a venire sono basati sulla concentrazione
geografica settoriale (in particolare la Provlncia della
Rift Valley) e sulla individuazione di strategie di sostegno
allo sviluppo dell' economia kenyota, sulla scorta al tresi
delle risultanze della riunione del Gruppo consultivo Paesi
donatori tenutasi a Parigi nel novembre '90.

I progettl concordati in detta Commissione Mista
rispecchiano le linee del programma~paese, privileglando 10
sviluppo delle aree aride e seml~aride (c.d. progetti ASAL:
Arld and Semi Arid Lands development), nei settori delle
infrastrutture sociali e fisico~ambientali. Oltre a C10, una
parte dei fondl e stata riservata a pro~etti a favore della
protezlone dell'ambiente, dell'educazione e della donna, e
di impulso al settore della sanlta e a quello della
creazione di pOStl dl lavoro. 11 tetto concordato per il
prossimo triennio (91~93) e di 185 miliardi di lire, di cui
90 a credito e 95 a dono. Di questi ultlmi, 20 miliardi sono
riservati per la forni tura di beni e servizi In reglme di
"commodity aid".

Per l'Uganda invece, Paese non prioritario con una
forte tradizione di presenza delle ONG, si trattera di
selezionare congiuntamente, nell'ambito delle disponibilita,
quelle iniziative realizzabili nel breve perlodo facenti
parte di quelle gia concordate negli anni scorsi in sede di
Commissione Mista.

Un
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governativo

italiana.

cenno
che non
di aiuti

partlcolare merita la
e, come noto, destinataria
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In effettl, queste come pure le nuove iniziative
allo studio che riguardano soprattutto il sostegno ai
rifugiati e rimpatriati per il loro reinserimento
professlonale ~ si muovono nella dlrezione di facilitare il

dialogo poli tico attualmente in corso tra il governo e le
forze d'opposizlone.

Al fine di mantenere gli impegnl assunti dall'On.
Ministro degli Affari Esteri in occaSlone della visi ta di
Nelson Mandela in Italla nell'estate '90 sono in fase
d Iavvio, a partire dal 1991~92, programmi dl cooperazione
nel settore, soprattutto, della formazione a favore della
popolazione africana ed inol tre inlziatlve di sostegno in
tema di rlfugiatl e di rimpatriati, atte a facili tare il
citato dialogo tra il governo sudafrlcano e la maggioranza
nera.
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Africa Orientale AlIa zona del Corno d'Africa la
Cooperazione italiana continuera nel 1992 ad attribuire una
importanza priori taria nonostante il fatto che i due Paesi
maggiori beneficiari (Etiopia e Somalia) stlano attualmente
attraversando, sia pur in diversa misura, una fase di crisi
istituzionale oltre che economica che non ha consentito fino
ad ora interventi con strumenti diversi da quelli

dell' emergenza.
In Etiopia infatti, 01 tre alla questione di come

canalizzare l futuri aiutl alla Eritrea, e appena stata
avviato il dialogo con il nuovo Governo, i cui orientamenti
sul piano dello sviluppo economico e dell'assetto
istituzionale si vanno precisando proprio in questi mesi.

Per quel che riguarda la Somalia le prospettive di
ripresa del dialogo istituzionale sono legate agli sviluppi
nella formazione di un Governo di uni ta nazionale in grado
di garantire la pacificazione interna del Paese.

La crisi dei due Paesi tradizionalmente prioritari
nell'area ha fatto Sl che per la cooperazione italiana
assumessero ulteriore rilievo i due Paesi di seconda
priorita (Gibuti e Sudan), l'uno per la sua posizione
geografica chiave e per il ruolo di appoggio agll sforzi
dispiegati dalla comunita internazionale nella mediazione e
ricerca di possibili soluzioni alla crisi intersomala e
11al tro per i pur lievi miglioramenti prospettatisi nella

situazione di tensione interna ed i segnali di ricerca di un
maggiore dialogo tra le regioni in conflitto.

In Etiopia, sospese le attivi ta di cooperazione
ordinaria, l'Italia ha cercato di operare con tempestivita
per fronteggiare la situazione di emergenza creatasi, sono
quindi state programmate attivita su due livelli:

1. Fornitura di beni di prima necessita (alimenti e farmaci)
e della necessaria assistenza sani taria e logistica nelle
regioni maggiormente bisognose d'aiuto.

Nel mese di maggio sono state inviate a Gibuti
(scel ta come base logistica) 13 tonnellate di medicinali,
che si trovavano gia nei magazzini del Gruppo di Supporto
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Operativo di AddlS Abeba, assieme a 15 tonnellate di
prodotti al imen tari ed ul te riori 14 tonne lla te di farmac i
inviati dall'OMS di Ginevra.

I prodotti in questione sono stati distribui ti,
uni tamente ad altre 20 tonnellate di medicinali, che si
trovavano gia nei magazzini del Gruppo di Supporto Operativo
di Addis Abeba, a varie istituzioni sociali della Cap itale e
dei dintorni (cinque ospedali, tre orfanatrofi, missloni
cattoliche, etc.).

In aggiunta ai medicinali summenzionalti il Gruppo
di Supporto Operativo (GSO) di Addis Abeba ha acquistato 45
tonnellate di farmaci presso l'OMS e 649 tonnellate di
prodotti alimentari (zucchero, olio, latte in polvere,
farina teff etc.) che sono in via di distribuzione Sla nei
dintorni di Addis Abeba che nella zona di Asmara. Sono
inol tre state acquistate e distrlbui te sementi al fine di
avviare una produzione agricola locale.

In Addis Abeba sono inol tre presenti tre squadre
di medici itallani (15 persone) che prestano la loro opera
in due ospedali della capitale ed in uno situato nell'Arssi.

2. E' stato programmato un intervento di plU ampio resplro,
in parallelo con gli organismi multilaterali, e di ONG
italiane volto alle operazioni di soccorso alle popolazionl
rifugiate e piu In generale ai profughi. Tale intervento,
oltre alla pura emergenza, si propone di evitare, per quanto
possibile, la "cronicizzazione" del problema dei profughi
favorendone il rientro nelle zone di provenienza una vol ta
accertata l'esistenza di condizioni favorevoli ad una
ripresa della vita normale.

La problematica posta dall'esistenza di grandl
masse di profughi infatti ha assunto una dimensione
sovranazionale interessando tutti i Paesi della regione, e
l'Italia, in accordo con quanta richiesto dagli Organisml
delle Nazioni Uni te, si propone di operare in questo campo
in tutta l'area.

Al di la degli interventi di emergenza si ritiene
che nel 1992 si prospetteranno concrete possibilita di
dialogo con i nuovi rappresentanti del Governo coi quali si
dovra procedere ad un riesame delle inlziative e del
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Programma~Paese nel suo complesso alla luce delle nuove
priorita; da parte italiana, natural mente, si fara valere la
necessita di concentrare gli interventi di cooperazione sui
settori a pili vasto impatto sociale (acqua, sanita ed
agricol tura) .

Per quel che riguarda la Somalia la situazione fa
si che le attivita di cooperazione non possono che avere il
carattere di operazioni di emergenza.

Anche esse tuttavia sono state condizionate
dall'assenza dei presupposti politici e di sicurezza che
permettessero una capillare presenza sui territorio; sono
stati stanziati complessivi 18,3 miliardi di lire di cui
12,4 mlliardi destinati all'acquisto di generi di prlma
necessita (alimenti, farmaci e carburante) nel Paesi
limitrofi. Sono stati effettuati 43 voli per un totale di
266,6 tonnellate di derrate alimentari, medicinali
essenziall e piccole quantita dl carburante. In una seconda
fase si sono utilizzate navi da trasporto costiero
noleggiate sui posto. Su nove spedizioni previste ne sono
fino ad ora state portate a termlne quattro da 270
tonnellate l'una.

Nel mese di luglio e stato predisposto un
intervento per 10 miliardi che permettera di fronteggiare

l'attuale si tuazione di calami ta fornendo alle popolazioni
somale beni e servizi di prima necessita per un periodo di
4~5 mesi.

La crisi nell'area ha avuto ed ha tuttora pesanti
ripercussioni sulla realta di Gibuti. 11 Paese sino ad ora
ha dovuto fronteggiare l'arrivo di circa 100.000 profughl
somali e 30.000 profughi etiopici.

Tenendo quindi conto sia delle esigenze umanitarie
che dell'importanza strategica che riveste il Paese
nell' ambito del Corno d IAfrica si e predisposto un
intervento di emergenza a favore dei profughi dall' Etiopla
del valore di 2 miliardi di lire in modo da alleggerire la
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piccola repubblica di parte degli oneri rappresentati dal
loro mantenimento.

Era d'altronde gla

l'invio a Gibuti di
somali.

E' stato inoltre firmato il 10 luglio 1991 un
accordo di cooperazione per il triennio 1991~93 per
complessivi 55,5 miliardi di lire a credito di aiuto e 36,5
miliardi a dona di cui 15 miliardi a titolo di Commodi ty
Aid. Tutti gli interventi italiani sono mirati a rafforzare
la vocazione al terziario della piccola Repubblica ed a
favorlrne l'inserzione nei circuiti commerciali rafforzando
le vie di comunicazione con l'entroterra ed II resto della
regione. Si e convenuto in particolare di accelerare l'iter
delle inlziative ordinarie di cooperazione con questo Paese
in modo da potenziarne le infrastrutture soprattutto nel
settore idrico, e della manutenzione e miglioramento delle
vie di comunicazione (porto e strade).

febbra'io

profughi

stato autorizzato nel mese di
2.000 tonnellate di riso per i

Per quanta riguarda il Sudan, che oltre alla crisi
regionale si trova ad affrontare una difficile situazione
interna sia dal punta di vista politico che da quello
originato dalla sicci ta ed in alcune regioni dal flusso di
popolazioni rifugiate 0 di profughi, si sono rilevati alcuni
sia pur lievi segnali di una volonta di migliorare il clima
politico interno. Questi segnali potrebbero portare alla
convocazione di una Commissione Mista che dovrebbe
consentire l'elaborazione di un quadro di riferimento per
gli interventi della cooperazione italiana. I contatti in
corso tendono a delineare una ipotesi di programma che
prlvilegi i settori dell'approvigionamento idrico ed
energetlco, 10 sviluppo rurale integrato, la sanita e la
formazione oltre all'assistenza ai profughi.

Si prevede inoltre di fornire al Sudan
un'assistenza alimentare tramite ALMA per 8 miliardi di
lire.

01tre alle iniziative esegui te attraverso II
canale bllaterale, l'Italia finanzia anche attivita di
assis-cenza -cecnica all'IGADD (In-cer~Governmen-calAuthorl ty
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of Drought and Development), un Organismo Intergovernati vo
con sede a Gibuti nel quale sono rappresentati 01 tre ai
quattro Paesi del Corno d'Africa anche l'Uganda ed il Kenya.

Regione occidentale a sud del Sahara. In base alla
programmazione 1991/93 si prevedeva di poter destlnare
all'area nel triennio un ammontare indicatlvo di circa 280
miliardi: la riduzlone delle disponibillta rispetto a quanta
previsto dalla Legge Finanziaria 1991 comportera anche in
questa area una revlsione verso il basso delle previsioni.
Gli interventi di cooperazione si concentreranno
prevalentemente in Senegal (paese di II priorita) sulla base
dei risultati della Commisslone Mista tenutasi con quel
Paese nel dicemabre 1990. Si e concordato di destinare al
Senegal, in base a tale accordo, un volume di aiuto di circa
175,6 miliardi a dona, compresi 25 miliardi a titolo di
Commodity Ald, e di circa 34 miliardl a credito di aiuto.

I principali settori di intervento sono

l'approvvigionamento idrico, 10 sviluppo rurale integrato,
la formazione universitaria e la sanita oltre alla creazione
di infrastrutture economiche e sociali. 11 controllo ed il
monitoraggio di tale programma di cooperazione sara affidato
ad un Comitato Tecnico Intergovernativo creato a tale scopo
il quale dovra riunirsi una volta all'anno od a richiesta di
una delle due parti. Nel corso del 1992 si prevede di
continuare 1e attlvita di cooperazione gia in corso con i1
Paese e di avviare a11a fase decisionale gran parte di
quelle concordate come prioritarie.

G1i interventi di cooperazlone de1l'Italia
interesseranno in misura minore Niger, Burkina Faso e Mali,
Paesi nei quali 1a nostra cooperazione ha ottenuto risultati
di rilievo. Per il Burkina Faso in particolare, saranno
varate a1cune inizlative ad hoc tese al rafforzamento dei
processi democratici recentemente istaurati. In tutta
l'area, inoltre si predisporra un programma regionale
finalizzato al control1o dell'emergenza colera.

Nei restanti Paesi del1a regione l'intervento
ita1iano si limitera ad operazioni di dimensioni ridotte,
principalmente flnalizzate al consolidamento dei progetti in
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corso.
Sul piano delle isti~uzioni regionali per il

biennio 1991/93 e stato rinnovato il finanziamento al
programma di Asslstenza Tecnica Italiana (ATI 3) al
Segretariato Esecutivo del C.r.L.S.S. (Comltato Interstatale
per la Lotta alla Siccita nel Sahel).

Paesi del Golfo di Guinea. Fra gli 8 Pa'esi del Golfo di
Guinea (Guinea, Guinea Bissau, Nigeria, Ghana, Liberia,
Costa d'Avorio, Sierra Leone e Benin) verra data una
attenzione maggiore alla Guinea Conakry, al Ghana e alla
Costa d'Avorio.

In Guinea Conakry, dove solo una parte dei
progetti concordati nell'ultimo lncontro intergovernativo
dell'ottobre 1988 sono statl reallzzati, si prevede una
missione, per la flne 1991 principio 1992, tesa all'esame
delle iniziative e alla loro eventuale estensione 0
rinegoziazione I settori di maggiore lnteresse per la
Cooperazione italiana sono le infrastrutture, l'idraulica e
la sanita.

Le ridotte disponibilita per gli altrl Paesi
saranno impiegate, come per la precedente area, al sostegno
degli attuali programmi in corso ed al finanziamento di
alcuni progetti nel settore dello sviluppo rurale e della
sanita la CUl esecuzione sara affidata ad O.N.G.
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~ America Latina

All'area latino~americana la programmazione
1991~93 ha destinato il 24% degli stanziamenti globali messi
a disposizione per i Paesi in via di sviluppo. In
particolare Ie disponibilita ripartite per strumento
finanziario ~ sono state previste pari al 14% del totale dei

doni ed al 35% del totale dei crediti d'aiuto. Tale
ripartizione ~ con una prevalenza dei crediti rispetto ai
doni ~ tiene conto dei mutati criteri dl intervento che la

parte itali ana ha adottato in adesione aIle sopravvenute
esigenze di ordine socio~economico manifes tate soprattutto
da parte del Paesi piG avanzati dell I area latino~americana.

Anche in questa area la programmazione degli
interventl andra rivista per adeguarla aIle minori risorse
disponibili in base al disegno di legge finanziaria 1992.

I piani di risanamento economico elaborati dai
Governi di Argentina, Brasile, Cile e Venezuela assegnano un
ruolo trainante all'ammodernamento del settore produ-ctivo,
sottolineando l'importanza e l'utilita delle forze
imprenditorlali.

Nella definizione dei quadri programmatici Sl e

quindi tenuto conto della struttura economico~produttiva dei
Paesi verso i quali si rivolge l'azione della cooperazione:
grandi potenziali ta produttive, tecnologie scarse ed
obsolete, diffusa imprendi tori a medio~piccola relegata
sovente a ruoli del tutto marglnali. In tale contesto si
intende continuare a dare attenzione al settore delle
piccole e medie imprese.

In considerazione, inoltre, della rilevanza della
tematica della tutela ambientale, verra posta una attenzione
particolare Sla alla valutazione dell'impatto ambientale
degli interventi di cooperazione che alIa individuazione di

azioni concrete a sostegno della salvaguardia dell' assetto
ambientale dei Paesi cui I' intervento si rivolge. Non Sl
manchera, lnol tre, di parteclpare e sostenere quegl i
interventi che, nell' ambi to comuni tario ed internazionale,
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verranno avviati in questo importante settore.
Occorre inoltre sottolineare che accanto al

sostegno del settore produttivo ed all'appoggio alle
politiche di aggiustamento strutturale, e apparso necessario
uno sforzo speciale destinato a sostenere alcuni Paesi
dell'area nel fare fronte a situazioni di emergenza sociale.
Argentina, Cile e Uruguay beneficieranno dei considerevoli
contributi a dona gia approvati dagli Organi decisionali e
destinati ad attenuare le condizioni abitative e
igienico~sanitarie in cui versano le fasce plU povere delle
popolazioni locali.

Per quanta riguarda i Paesi del Trapezio An<;J.ino,
l'impegno italiano contlnuera a concentrarsi su programmi
che favoriscano, 10 sviluppo delle aree rurali periferiche.
Si dara avvio ad una serie di interventi nel settore
sani tario in Bol ivia, Colomb ia e Pe ru, studiat i allo scopo
di rafforzare Ie infrastrutture di base e i centri sanitari
regionali a favore delle comunita piu decentrate. Le
iniziative in campo sanitario sono state recentemente
rivlste e ristrutturate in corrispondenza della grave
epidemia di colera che, partendo dal Peru, si sta
diffondendo negli altri Paesi Andini, raggiungendo l'America
Centrale. A questo riguardo e stato approvato e verra
attuato a partire dalla fine dell'anno con il concorso delle
ONG, un vasto programma di intervento regionale articolato
nella forni tura di medicinali e materiale sani tario
accompagnata da formazione medica nel campo della
prevenzione delle epidemie. 11 programma che interessera
tutti i Paesi dell'America Latina colpiti dall'infezione 0 a
rischio, avra come base Lima per il Sud~America e Citta di
Guatemala per l'Istmo.

Un secondo settore di intervento della
cooperazione italiana nella zona Andina e quello agricolo,
collegato anche, per vari aspetti, all! appoggio alla lotta
alla droga. In t~l senso, il maggior numero di interventi e

previsto a favore della Bolivia e della Colombia; con
specifico riguardo alla lotta alla droga gli interventi
vengono armonizzati con Ie azioni svolte dall'Italia suI
canale multilaterale tramite l'U.N. Drug Control Programme.

Quanto al Centro~America, la cooperazione italiana
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si sforza di appogglare gli sforzi di democratizzazione,
pacificazione e integrazione politica ed economlca in atto
nell'area. 11 Governo italiano e stato il primo a rispondere
posi tivamente al "Piano speciale di cooperazione economica"
varato dalle Nazioni Unite a sostegno degli accordi di
Esquipulas e rilevante e il contributo all'esercizio di
coordinamento tra i Paesi centro~americani e la Comuni ta
Europea. Si sono finanziate iniziative concrete che
proseguiranno nel 1992 quali il "PRODERE" a favore dei
rifugiati, sfollati e rimpatriati, e la progettazione del
Parlamento Centro~americano di Esquipulas in Guatemala.

Argentina La cooperazione allo sviluppo con

l'Argentina, maggiore beneficiario tra i Paesi dell' area
latino~americana, trova il suo riferlmento
giuridico~normativo nel Trattato per la creazione di una
Relazione Associativa Particolare, firmato nel dicembre 1987
e ratificato nel marzo 1989.

In occasione della IV~ Sessione dello SPAI
(Segretariato Permanente italo~argentino) svol tasi aRoma
nel maggio scorso, si e concordato con la parte argentina di
realizzare nel triennio 1991~93 interventi per complessivi
700 miliardi di lire di cui 600 per progetti a credito di
aiuto e 100 per iniziative a dono.

Circa i crediti di aiuto si e convenuto che nel
trienni? verra prosegui to il programma denominato "PADEN',
di finanziamento di investimenti produttivi del settore
privato tramite il meccanismo creato dal Trattato e
semplificato proprio in occasione dell'~ultima seduta dello
SPAI e di cui la seconda "tranche" di 50 milioni di dollari
e stata recentemente approvata dal CICS; verranno erogate la

2~?-e 3a tranche dell' aiuto~programma per il finanziamento
delle importazionl deliberato dal Comi tato Direzionale nel
1989 quale componente del programma straordinario; verranno
infine portati avanti progetti di grande rilevanza sia nel
settore delle infrastrljtture che in quello produttivo, dei
quali tre gia approvati (impianto dl polipropilene,
rlsanamento idrico di Rio Matanza e ammodernamento della
metropolitana di Buenos Aires).
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Circa i doni, la maggiore iniziativa consiste
nell'intervento straordinario varato dal Governo italiano
nell'agosto '89 per far fronte alla situazione di "emergenza
sociale" venutasi a creare in Argentina. Esso prevede la
realizzazione di nuclei abitativi popolari, la fornitura di
medicinali e materiali sanitari, la realizzazlone di centri
sanitari polivalenti, e la realizzazione di attivita a
carattere sociale tramite Organismi Non Governativi. Sia da
parte italiana che argentina esiste il fermo impegno a
superare gli ostacoli che ancora si frappongono al varo di
alcune componenti del programma ed a darvi realizzazione nel
1992.

Per quanta riguarda altre iniziative a dona nel
corso della IV~ Sessione dello SPAI si e concordato di
attivare una serie di iniziative che riguardano soprattutto
il settore della formazione professionale.

Bolivia Durante l'ultima Commissione Mista (novembre 1990)
si e convenuto di dar corso nel triennio 1991~93 ai progetti
gia approvati dagli organi decisionali, per un valore
globale di 101,5 miliardi di lire, di cui circa 50 a dona ed
i restanti a credito d'aiuto. Tra di essi, i piu importanti
riguardano il progetto irriguo San Jacinto, un impianto per
la produzione di energia a Cochabamba e un slstema di
radiocomunicazioni e controllo del traffico aereo.

Da parte italiana si e indicata inoltre
un' ul teriore disponibili ta di 100 miliardi di lire. Si e

concordato di dar seguito priorltariamente al consolidamento
dei progetti in corso: tra questi, un finanziamento
aggiuntivo per la nuova pista dell'aeroporto di Cochabamba;
il completamento del programma di sviluppo rurale di
"Campero~Aiquile", eseguito da ONG; l'eventuaie ampiiamento
dei progetti di sViluppo integrato San Jacinto e Ayopaya.
Inoltre da parte boliviana e stata segnalata la priorita per
nuovi progetti nei settori idrici, sanitari e di
infrastrutture stradaii: per tutti la presentazione agli
Organi decisionaii e stata subordinata alia consueta
valutazione tecnico~finanziaria sino a concorrenza dei fondi
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disponibili.
Si prevede una riunione della Commissione Mista di

verifica all'inizio del 1992.

Brasile Con la firma dell 'Accordo~quadro e di uno
specifico Protocollo di cooperazione avvenuta nell'ottobre
1989 e stato formalizzato il rapporto di cooperazione tra
Italia e Brasile.

I contenuti operativi e le linee programmatiche di
tale rapporto sono stati individuati da entrambe le parti
anche alia luce delle esigenze di sviluppo di alcuni settori
indicati come prioritari dal Governo di Brasilia: in
particolare agricol tura, agro~industria, sanita, tutela
ambientale.

Dopo un avvio non facile dovuto sia al cambio di
Amministrazione avvenuto in Brasile Sla ad una certa
incertezza scaturita anche dal piano di riforme
istituzionali che il Governo Collor sta attuando, il
processo di individuazione degli interventi da realizzare,
gia avvlato con incontri svoltisi sia aRoma (febbraio 91)
che a Brasilia (agosto scorso), dovra consentire per il 1992
la definizione di un quadro di intervento.

In linea di principio la cooperazione italiana
potra essere destinata, per quanto riguarda i crediti di
aiuto, al settore delle telecomunicazioni rurali, delle
risorse ldriche, del trattamento dei rifiuti urbani e di
quello agro~industriale. Per quanto concerne i doni, la
nostra azione e indirizzata principalmente ai settori della
sanita, della formazione e a quello scientifico~tecnologico.

E' da sottolineare, infine, che da parte italiana
verra posta una attenzione particolare al settore della
tutela ambientale. In tal senso sono gia in fase istruttoria
alcune iniziative concernenti in particolare il monitoraggio
ambientale del Distretto Federale e dello Stato di Espirito
Santo. Vista la rilevanza del tema si e concordato con la
controparte dl aVVlare, anche nell'ambito della
collaborazione scientifico~tecnologica, alcuni interventi
destinati a fornire un contributo concreto all'azione che il
Governo brasiliano intende svolgere nel settore della tutela
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ambientale. Tali interventl riguardano in particolare un
programma di telerllevamento per le aree amazzoniche
soggette a deforestazlone ed lncendl ed un programma per il
recupero di terreni degradati tramite il rimboschimento.

Cile Nel maggio 190 da parte italiana e stata decisa
l'attuazione di un Programma straordinario del valore di 50
miliardi di lire, con l'obiettivo di consentire alla nuova
Amministrazione cilena di fare fronte alle neceSSl ta plU
urgenti di carattere sociale. Si tratta di un intervento
integrato destlnato alIa realizzazione di nuclei abltativi
popolari nei quartieri marginali delle aree urbane di
Santlago, Valparaiso e Concepcion, di centri sanitarl e di
un piano per II monitoraggio dell'inquinamento dell'area
metropolitana, in~ervento che ha rlchiesto diversi meSl per
la messa a punta delle sue varie componenti.

Dopo la missione tecnica effettuata nel lugllo
scorso da parte della D.G.C.S., Sl sta procedendo alla
formalizzazione delle diverse componenti previste dal
programma che verranno avvia~e quanto prima.

Successlvamente ~ novembre '90 ~ si e giunti alla
firma dell'Accordo~quadro ed allo svolgimento della 1~

Commissione Mista di cooperazione italo~cilena. In tale
occasione la parte italiana ha annunciato una disponlbilita
di 150 miliardi di lire di cui 120 mlliardi sotto forma di
crediti di aluto e 30 per progetti a dono.

Per quanta riguarda l'attuale trlennio di
programmazione verranno completate le discussioni con la
controparte per la prima definizione sul piano tecnico delle
iniziati ve individuate, sia a credi to che a dono, per la
lara presentazione agli Organi decisionali.

Colombia Nel corso della recente riunione della
Mista pe r il triennio 90~92, tenutasi aRoma
10~11 luglio, l'Italia si e dichlarata disposta
per il triennio 91~93 a favore della Colombia 80
lire a dona e 130 miliardi a credi to di aluto.
riguarda la parte a dono, circa 55 mlliardi

Commissione
ne i giorni
a destinare
miliardi di
Per quanta
sono gia
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impegnati per l'esecuzione di vari progetti deliberati, nei
settori sanitario, agricolo, della formazione e della lotta
al narco~traffico. Per la parte residua sono in discussione
richieste colombiane nel settore elettrico, ecologico,
sanitario e dello sViluppo rurale integra to. Per la parte a
credito sono state concordate in seno alla Commissione
Mista, iniziative nei settori dell' agricol tura, ambiente,
sanita, trasporti e telecomunicazioni, su cui e attualmente
in corso la valutazione tecnlca affinche possano essere
sottoposte nel corso del 1992 alla approvazione degli Organi
decisionali.

Si prevede una riunione della Commissione Mista di
verifica orientativamente nell'Autunno 1992.

Peru 11 Peru e Paese di prima priorita per la
Cooperazione italiana. 11 quadro istituzionale resta la
Commissione Mista dell'Agasto '88, in cui fu definito il 2°
Programma Triennale (1989~91). 1 settori interessati
riguardavano l'agricol tura (soprattutto con importanti
progetti di irrigazione), l'idraulica, l'lndustria,
l'energia, la pesca, la saniGa, l'igiene urbana e la
formazione professionale nonche la realizzazione della
metropolitana leggera di Lima.

Nella riunione di verifica svoltasi aRoma, nel
gennaio 1990, venne ribadita la necessita di procedere
all'esecuzione di alcune iniziative gia deliberate ~ come il

campletamento di un progetto di macchinari agricoli ed uno
di pesca artigianale e venne concordata una lista di
priori ta dei progetti da approvare campatibilmente con le
risorse disponibili per il triennia 90~92, pari a 50
miliardi per doni e 80 per crediti d'aiuto.

A seguito del cambiamento di Gaverno in Peru e del
mutamento di poli tica economica, e previsto nei prossimi
mesi un incontro di verifica con le Autori ta locali, ne 1
quale esaminare le modalita di completamento dei pragetti in
corso ed eventuali nuove priorita.

Ecuador Nel giugno 1990 si e svolta a Roma una riunione
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della Commissione di verifica del programma di cooperazione
durante la quale e stata concordata una lista di priorita,
comprendente vari progetti, nel settore energetlco,
informatico, agro~industriale e idrico per un importo
complessivo ne1 triennio 1990~92 di 65 miliardi di 1ire a
credito di aiuto e 20 miliardi di lire a dono.

E' prevista una seconda riunione della Commissione
di verifica entro i primi mesi del 1992.

Uruguay Dopo la formalizzazione nel settembre '87

dell' Accordo di cooperazione tecnica tra Italia e Uruguay
venne concordato nel corso della 1A Commissione Mista,
svoltasi a Montevldeo nel marzo '89 un programma di
interventi di elevato importo per la realizzazione dl
progetti nel settore delle telecomunicazioni, della sanita,

dell' agro~industria e della formazione, tutti nel quadro
della poli tic a di agglus-camento strutturale che l'Uruguay
stava da qualche anno seguendo d'intesa con Banca Mondiale e
FMI.

dal nuovo

approvato

miliardi

popolari

Nel maggio '90, a seguito della richiesta avanzata
Governo di Montevideo, il Comitato Direzionale ha
un Programma Straordinario del valore di 13

di lire destinato alla costruzione di alloggi
e alla creazione di centri socio~sanitari.
Per quanta concerne il triennio di programmazione

1991~93, a seguito della ridefinizione degli impegni
finanziari, si e convenuto di concentrare le risorse a dona
sull'esecuzione del programma straordinario,sul
completamento dei progetti di formazione in corso e su
interventi nel settore della sanita, mentre nel corrente
anno e stato approvato il progetto per l'ampliamento della
rete telefonica di Montevideo.

Venezuela L'attuale quadro di riferimento per la
cooperazione bilaterale con il Venezuela, Paese incluso fra
quelli di seconda priori ta dal Comi tato Interministeriale
per la Cooperazione allo Sviluppo nella seduta del 3.5.91, e

state fissato nel corso della visita in Italia del
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Presidente Perez, il 4 e 5 giugno 1990, con la firma di un
Accordo Quadro di Cooperazione e di un Protocollo
finanziario.

Per il triennio 1991~93, venne allora concordato
di destinare al Venezuela 50 milioni di dollari a dona e 175
milioni di dollari a credito di aiuto.

In base alla suindicata delibera del 3.5.91 10
strumento del credito d' aiuto potra essere utilizzato per
finanziare esclusivamente progetti destinati a pro~uovere 10
sVlluppo delle risorse ambientali, 10 sviluppo cooperativo e
11agricol tura. I progetti relativi agli altri settori

indicati dal citato Accordo (art. XII) sviluppo delle
piccole e medie imprese; collaborazione tecnologica e
ricerca applicata; sviluppo industriale ~ 0 ad altri settori

priorl tari eventualmente da concordare, saranno finanziati
con credl ti misti alla luce delle risorse disponibili per
tale strumento finanziario.

Costa Rica 11 Costa Rica rientra fra i Paesi di 2a priorita
per la Cooperazione allo Sviluppo. Finora la nostra
cooperazione bilaterale con questo Paese non ha potuto
svilupparsi secondo le linee a suo tempo stabili te, anche
per una oggettiva difficolta, per Ie procedure interne
locali, a far ricorso a crediti di aiuto. Nel 1992 e

prevista una attenta revisione del programma con la
controparte.

Giamaica Le Autorita giamaicane hanno richiesto di
concentrare l'assistenza italiana nel settore sanitario,
dove e gia in corso un programma di protezione
materno~infantile;

.

nel 1992 si intende dare avvio al
programma per la ricos truzione di centri sanitari, gia
approvato dal Comltato Direzionale e concludere le
istruttorie per la ristrutturazione di un ospedale
distrettuale e la fornitura di medicinali. E' previsto
altresi il prossimo anno un incontro di Commissione Mista
per definlre compiutamente il quadro della cooperazione
bilaterale.
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Guatemala I rapportl di cooperazione con il
Guatemala, Paese di seconda priori ta per la cooperazione
italiana, hanno come riferimento il Protocollo di
cooperazione tecnica e finanziaria dell'aprile 1988,
successivamente rivisto nel novembre 1989.

Del "pacchetto" concordato in tali occasioni nel
corso del 1990 e della prima meta del 1991 sono stati
avviati due programmi a credito d'aiuto, per complessivi 19
miliardi di lire.

Nell' arco dei prossimi due annl si procedera al
perfezionamento amministrativo ed alIa realizzazione di tre
programmi gia approvati, di assistenza ai piccoli produttori
agricoli, di progettazione esecutiva del Parlamento
Centroamericano ad Esquipulas e di invio di medicinali ed
attrezzature sanitarie, collegato al programma regionale
"PRODERE".

Nicaragua La cooperazione bilaterale con il
Nicaragua, Paese di seconda priorita nell'area
latino~americana, si sviluppa attualmente nell'ambito di
quanta concordato nel corso dell'incontro di verifica del
giugno 1990, svoltosi a latere della "Conferenza
Internazionale per gli aiuti al Nicaragua" di Roma. In
quella occasione l'Italia stanzio 88 miliardi di lire a dona
per programmi di cooperazione nei settori agricolo,
energetico e sanitario, nonche per la concessione di un
commodi ty aid a sostegno della bilancia dei pagamenti. Si
confermo in quella occasione, la decisione di finanziare i
programmi con il Nicaragua esclusivamente a dono, data la
difficile situazione economica del Paese.

Avviato . nel corso del 1990
straordinario per la riabili tazione di aree
esegui ti alcuni interventi di ripristino
elettriche, e reso operativo da quest'anno il
di 5,4 miliardi, per il 1992 si prevede
programmi di ricostruzione dell' ospedale di
costruzione dell'acquedotto di Bluefields.

il programma
risicole, ed
di central i
commodi ty aid
l'avvio dei

Granada e di



Atti Parlamentari ~ 44 ~ Camera dei Deputati

X LEGISLATURA ~ DlSEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Repubblica Dominicana La cooperazione alIa sviluppo
con la Repubblica Dominicana, Paese di seconda priori ta, e
stata nell'ultimo anno in buona parte concentrata nel
settore della energia elettrica, in particolare per quanta
concerne la riabilitazione di impianti esistenti e
l'assistenza all'Ente Elettrico Nazionale nell'espletamento
delle proprie funzioni isti tuzionali e nella formazione di
tecnici locali, nell'ambito di un programma nazionale
coordinato dalla Banca Mondiale.

II programma per il 1992 prevede l'avvio di
interventi nei set tori agricolo, in particolare con la
realizzazione di un importante programma di sviluppo della
coltura del riso gia approvato dal Comitato Direzionale e di
un programma sani tario di assistenza materno~infantile in
via di definizione.
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Asia

Nel corso del biennio 1990~91 e terminato,
eccezion fatta per la Cina, 11esercizio di riordinamento di
quanta previsto in passato nei confronti dei paesi di I e II
priorita dell Iarea asiatica, e contemporaneamente sono stati
defini ti i relativi pianl trlennali di lntervento per II
periodo 1991~93: infatti hanno avuto luogo incontri con il
Vietnam, le Filippine, llIndonesia, l'India e il Paklstan,
nel corso dei quali sono statl concordati i vari plani di
intervento. Per quanta concerne la Cina, la ViSl ta del
Ministro degli Esterl nel maggio scorso ha posto Ie basi per
una completa ripresa della nostra cooperazione, che sara
finalizzata suI piano formale con la riunione aRoma nel
prossimo autunno della Commissione Mista.

Una particolare attenzione sara dedicata nel
prossimo anno al seguiti operativi dei progetti identificati
in sede di Commissione Mista 0 di riunione di verifica; tale
azione suI piano amministrativo lnterno sara integrata da
una opera di riscontro bilaterale tendente da un lato a
verificare periodicamente con Ie slngole controparti 10
stato di attuazione dei programmi concordati, dalll al tro a
porre in essere quell' indispensabile attivi ta di carattere
preparatorio volta a delineare le Ilnee della nostra futura
azione e gli eventuali contenutl dei prossimi piani
triennali.

I nostri programmi continueranno a tenere nella
dovuta considerazione i piu recenti orientamentl in materia
di cooperazione alIa sviluppo maturati nelle sedi
internazionali competenti mediante periodiche consultazioni
con i principali organismi del settore e con gli altri
donatori bilaterali, in considerazione del ruolo di
coordlnamento partlcolarmente incislvo svolto in ASla dalle
Istituzioni Finanziarie Internazionali.

L'lntensa attlvita di negoziato intervenuta negll
ultimi due anni si e anche resa necessaria per aggiornare la
nostra attivita di cooperazione aIle mutate realta politiche
locali. Cambiamenti politicl ed istituzionali hanno infatti
interessato vari Paesi delllarea, tra i quali India,
Pakistan, Bangladesh e Nepal, ed hanno richiesto un
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opportuno rlesame delle priorita settoriali alla luce anche
dei mutamenti intervenuti nei singoll pi ani di sviluppo dei
Paesi.

11 vasto continente asiatico Eo stato tra l'altro
duramente colpito da una molteplicita di calamita naturali
che hanno aggravato le gia precarie condizloni di vi ta di
vasti strati della popolazione: nel caso del Bangladesh gli
inevitabili riflessi sulle strutture economiche e produttive
del Paese sono stati presi In considerazione dalla nostra
attivita di pianificazione.

Nel complesso all' area asiatica nel documento di
programmazione 1991~93 sono stati destinate nel triennio
risorse per 1.575 miliardi di lire, di cui 405 a dona e
1.170 a credi to. Tale ammontare rappresenta, come per la
programmazione 1990~92, il 17% del totale del nostro APS
bilaterale; anche se rispetto all' anno precedente Sl
registra per l'area in questione una leggera dlmlnuzione in
termini percentuali (2%) del finanzlamenti a dono, essa Eo

tuttavia compensata da un aumento di eguale entita nel
settore dei creditl d Iaiuto, COSl come rlchiede la
rlapertura della cooperazione con la Cina. Come con le altre
aree, anche nel caso dell' Asia si dovra procedere ad una
attenta revisione della programmazlone, alla luce delle
mlnori disponibilita previste dal disegno dl Legge
Finanziaria 1992.

Per quanto attiene alla ripartlzione settoriale di
tali risorse, accanto ai tradizionali campl 'di attivita
della nostra cooperazione (agricoltura, sanita, formazlone e
infrastrutture dl base), si intende proseguire altresl
11azione fin qui svol ta tendente a sVlluppare le rlsorse

energetlche dell'area, in linea con le indicazioni in
materia formulate dalla Banca Mondiale ed al fine di
assicurare l'autosufficienza energetica della regione
asiatica. In particolare, una speciale attenzione verra
accordata al settore della geotermia per l suoi limi tati
effetti inquinanti ed in vista anche delle notevol i
potenziali ta presentl in alcuni Paesi della regione
(Filippine, Indonesla).

Parimenti verra
settore dellenel

incrementata la nostra presenza
telecomunicazioni, COSl come
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lnslstentemen(e rlchlesto dalle contropartl, t~amite accordl
che permettano anche un utile trasferimento di tecnologia
avan~ta a favore dei paesi beneficiari.

Verra lnoltre intensificato 10 sforzo finora
compiuto dlretto ad agevolare e ad ampllare una piu
artlcolata partecipazlone delle nostre organlzzazioni di
volontariato, che gia svolgono in alcuni Paesi una pregevole
attivlta per quanta concerne le iniziative In campo sociale.

Cina A seguito della delibera del CICS n. 5 del maggio
1991 la Cina e stata reinseri ta tra i paesl dl I priori ta
della nostra cooperazione in ASla dopo la pausa lntervenuta
per i noti eventi di Tlen An Men.

In occaSlone della visita del Mlnistro degli
Esteri a Pechino nel magglo 1991, si sono poste le basi per
una piena ripresa delle nostre attivlta dl cooperazlone allo
sVlluppo con la Repubbllca Popolare Cinese. In tale sede e

stata sottolineata la nostra volonta di adeguare i rapporti
bilaterali di cooperazione ed economici alle potenzlali ta
lndustrlali e tecnologiche italiane, tenendo In
considerazione sia l'evoluzione delle relazloni
internazlonali In campo poll tico ed economico che i plU
recenti orientamenti della nuova fase di sVlluppo dell~
Cina.

E' stata altresi espressa la nostra intenzione di
partecipare al processo di ammodernamento e potenziamento di
alcune aree geografiche e di alcunl settori considerati
prioritari dall'ottavo piano quinquennale Clnese nonche dal
piano decennale di sviluppo predisposto per la decade
1990~2000. Si intende pertanto contrlbulre posltivamente
allo sviluppo In atto nei settori delle telecomunicazlonl,
dell'energia, del dislnquinamento, manufatturiero, del
trasportl pubblici urbani, dei servizi finanziari e per
al tri campi nei quali e rlchiesta tecnologla avanzata non
solo con gli strumenti finanziari tradlzionali, ma anche con
II ricorso all'aiuto pubblico allo sviluppo per quel s~ttori
definitl prioritari dalla Legge 49.

Sul piano operatl vo e stato inflne concordato di
procedere ad un incontro di Commisslone Mista nell' ottobre
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1991 nel corso del Quale sara definito il prosslmo programma
trlennale di cooperazione allo sviluppo ed il relatlvo
plafond finanziario. Tale incontro e stato preceduto da una
misslone tecnica'preparatoria avente 10 scopo di individuare
preliminarmente le linee direttricl della nostra azione, le
quali tengano conto da un lato delle priorita della nostra
cooperazione allo sVlluppo e, dall \al tro, dei nuovi piani
economici predisposti dalle Autori ta di Pechino. In tale
ottica si provvedera congiuntamente ad un rlesame ed
aggiornamento di quanta previsto dal precedente programma
triennale (1987~89) e dal protocollo di cooperazione
scientlfica e tecnologica.

Fillppine La nostra attivl ta di cooperazione con le
Fllippine si articola su due direttrici. l)a un lato si
agisce con interventi di carattere socio~economico direttl a
ripristinare Ie infrastrutture di base e ad allevlare la
poverta: le lniziative di questo tipo, affidate
prevalentemente ad ONG, Sl concentrano soprattutto nell'area
metropolitana di Manila e nelle regioni rurali depresse dl
Luzon, Cagayan e Bicol, al marglne del processo di sVlluppo
economico e sociale.

Dall'altro lato si procede con interventi intesl a
rilanciare II processo di sVlluppo mediante lnvestlmenti
produttlvi di notevole entita nei settori dell'energia,
delle telecomunicazioni e delle infrastrutture.

In occasione dell'ul~imo lncontro intergovernativo
realizzato a Manila nel luglio 1990 e stato possibile fare
il punta dello stato dl attuazione dei progetti gia avvlatl
none he delineare, congiuntamente con le Autorita filipplne,
le azionl da svolgere nel triennio 1990~92 tenendo presenti
sia l'ottica della cooperazione itallana che le nuove
priorlta filippine.

11 programma concordato nel menzlonato incontro
del luglio 1990 comporta lmpegni pari a 90 mlliardi di lire
a dona e 130 miliardi di lire a credito d'aiuto.

11 programma per II triennio 1990~92 ha avuto gia
un prlmo segui to operativo con I'approvazlone da parte del
Comi tato Direzionale di un pacchetto di iniziative per un
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valore di circa 57
l'approvazione da parte
a circa 75 milioni
geotermlca.

Nel prossimo autunno si intende procedere ad un
incontro di verlfica per accertare 10 stato dl avanzamento
del pi,ano concordato nel magglo '90 e per ope rare eventuall
aggiornamentl e modi fiche.

mlliardi
del CICS
di US$

dl lire a
di un credito
nel settore

dona e con

d' al1..;.te> pari

del~'energia

Vietnam Una articolata ed organica poli tlca di
allo sviluppo con 11 Vietnam inlzia nel 1990,
1n cui tale paese e stato annoverato dal CICS
di II priorl ta della nostra cooperazlone in

cooperazione
nel momenta
tra 1 paesi
ASla.

Le llnee dlrettrici che ispirano la nostra
cooperazione allo sVlluppo sono contenute nel "?rotocollo di
cooperazlone it;alo~vietnamita per 11 trienn10 1990~92",
firmat;o nel novembre del 1990 ad Hanoi. In tale documento,
01 tre ad essere dellneati i cri teri e gll strumenti con i
quali agisce la nostra cooperazione allo sViluppo, Sl
individuano 1 seguent;i settori prloritari di intervento:
agricoltura, pesca, infrastrutture di base nel campo
dell' approvvigionamento ldrico, telecomunicazlonl, san1 ta e
prodotti farmaceutlcl, industria della seta, lndustria delle
pelli e della conCla e industria alimentare.

In l::.neagenerale, si e cercate> con 11 ?rotocollo
in ques-cione di armonlzzare 10 splrl to della cooperazlone
1taliana con le esigenze di sviluppo del paese, che negli
ultimi anni ha gradualmente intrapreso un processo d1
apertura economlca.

Gli intervent;i italiani, infattl si dirigono da un
lato verso i1 soddi sfac imento de 1 bi sogni dl base de lla
popolaz1one, dall'alt;ro verso quei settori export ~ oriented

dell'economia vietnamlta SU1 quali le Autor1ta d1 Hanoi
con~ldano per rilanclare 10 sviluppo econom1CO del Paese.

Sul plano operat;lvo si sono avu-ce nel magglo '90 e
nel novembre dello stesso anno due 1ncontri dl Comm1ss1one
Mista nel corso dei quali sono state concordate 1nlziative
per un totale d1 160 m1liardi di llre per 11 triennlo
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1990~92. Nel corso del 1991 la gran par~e di tali inizlatlve

e stata sottoposta a valutazione tecnico~econo~ica e quindi
approvata dai nostri competentl organi dellberantl. Si
tratta per il prosslmo anno d1 passare In tempi brevi alla
fase di real1 zzaz lone degl i 1nterven ti iden tl:[lcat1, resa
ora poss1bile anche dal :[atto che e stato recentemente
perfez1onato il rlscadenzamento del debi to vietnam1 ta nei
con:[ront1 dell'Italia.

Nel prossimo autunno e In programma un incontro di
veri:[ica che faccla il punto sullo stato della cooperazione
bilaterale e che svolga anche una opera dl ricognizlone in
merito alle nostre future linee di az~one.

India Nel 1992 verra dato seguito aile intese raggiunte
nel marzo d1 quest'anno che hanno portato alla fir~a di un
protocollo triennale 1991~93 con 11 quale sono state poste a
disposizione dell'Ind1a r1sorse per un totaie di 240
mlliardi dl llre suddivise in 180 a credito d'aiuto e 60 a
dono.

In tale sede si e stabl~ito dl integrare la nostra
azione nei tradizlonali settorl dell'energia, deila sanita e
dell'agricoltura con interventi nel settore sociale a favore
degll strati piG lndigenti della popolazione medlante, ove
possibile, l'intervento delle ONG. E' stato altresl prevlsta
una interessante forma di collaborazione in materia di
recupero e salvaguardia del patrlmonio archeologico e
culturale indiano.

Va peral tro rilevato che la nostra cooperazione
con l'Indla ha lncontrato in passato alcune difficolta
derlvanti sovente dal mutamento di priori ta da parte delle
Autori ta locali e dal lento processo interno di selezione
del progetti e di esecuzione degli ademplmentl che in base
alla vigente normativa italiana spettano alla controparte
per potere avviare l' iter di approvazlone e reallzzazlone
delle singole lniziative.

La complessa situazione SOClo~economlca
dell'India, Paese cne presenta, accanto a settori
tecnologicamente avanzati, aree diffuse dl arretratezza e
sottosviluppo, rende necessaria da parte nostra una
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articolata e dlfferenzlata utilizzazlone dei vari strumenti
messi a dlSposizione dalla legge 49, al fine dl accompagnare
la nos-era azione a favore dello sviluppo industrlale del
paese con iniziative miranti ad alleviare le condlzloni di
vita delle classi meno abbienti della popolazione.

Paklstan La nostra cooperazione con il Pakistan presenta
varie analogie con quella in atto con l'Indla, per l'analoga
complessi ta della struttura burocratica e delle procedure
amministrative dell'apparato statale.

La definlzione dei nostri impegnl con tale paese
ha subito un certo rallentamento a causa dell'incerta
si tuazlone poli tlca interna che ha comportato tra l'al -ero
mol tepllci mutamenti delle priorl ta a suo tempo lndicate
dalle AUtOrlta cen-erali pakistane.

A segul to di una utile opera di chiarlficazlone
circa 1 cri teri e i contenutl cui sono lnformati i nostri
lnterventi dl cooperazione, e stato possiblle ultimare
1 t aZlone dl revisione ed agglornament;o che ha avuto il suo
momento conclusivo con la riunlone di Commisslone Mista del
Luglio scorso aRoma, nel corso della quale sono state posti
a dlSposlzlone del Pakistan 53 miliardi di lire a dona e 80
a credito d'aiuto.

Sl procedera nella seconda meta dell'anno In corso
all'invio di una missione tecnica con il compito dl
approfondi re gl i aspe tti economico~finanzi ari de i singol i
progetti lnserl ti nel piano triennale per poterne avviare
nel 1992 l\iter di approvazione.

11 panorama dei nostri interventi con tale paese
lnteressa piG settori, tra i quali l'agricoltura, la sanita,
l'energia, la formazione, e il recupero del patrimonlo
archeologico del Paese. Va ricordato inoltre che l'1talia ha
assunto un importante impegno per 10 sviluppo del settore
energetico pakistano partecipando ad una complessa ed
innovativa operazione flnanziaria che vede la parteclpazlone
della Banca Mondiale e di vari Governi europei per la
realizzazione dl un rilevante programma attuato dal Governo
dl Islamabad nel quadro del processo di liberalizzazione
economica in atto nel Paese.
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~ Europa Mediterranea, Centrale e Orientale

L'Italia si era fortemente impegnata ~egli scorsi
anni per ass1stere la Jugoslavia, anche con gL. strumenti
dell' A1UtO Pubblico allo Sviluppo, in una fase di avvio di
riforme strutturali dell'economia. II Memorandum d'Intesa
del 28 genna10 1988 definiva un programma tr1ennale del
val ore di C1rca 380 miliardi di lire, suddiviso in
aiuto~programma a credi to di aiuto per 11 finanziamento di
1mportazioni (30 m1liardi), aiuto~progetto a credito di
aiuto (230 millardi) ed un pacchetto di interventi a dona
(70 miliard1).' La realizzazione di quanto concordato fu

all'ln1zio resa fat1cosa Sla dal complesso meccanismo
decisionale dello state federale, sia dalla :iecessita di
incanalare le richieste jugoslave verso 1n1ziative che
potessero essere finanziate ai sensi della legge 49 e
secondo le priorlta stabillte dal CICS.

Alla fine del 1990 comunque una par~e importante
del Memorandum era in corso di attuazione: erano infatti
stati autorizzati credi ti di aiuto per un totale di circa
170 mi1iard1 di lire, dei quali 80 mil1ardi relativl
all' aiuto~programma e 90 miliardi all' aiuto~proge tto. Nel
1990 e nella prima parte del 1991 inol tre, a segu1 to di
numerosi incon~r1, contatti ed occasioni di verifica con le
Autori ta federali vi fu un' accelerazione del processo di
individuazione, istruttoria e presentazione dei progett1
agli Organi decisionali. A meta 1991 erano infatti stati
approvati dal CICS ulteriori progetti a credito di aiuto per
43 miliardi ed iniziative a dona per 55 miliardi.

Si erano ino1tre avviate 1e consu1tazioni per
l'eventua1e formu1azione di un secondo programma trienna1e.
11 drammatico, rapido svolgimento de11a crisi jugos1ava ha
imposto di necessi ta 1a sospensione di tutti gli aiuti,
concordata in sede comunitaria, in attesa deg1i svi1uppi che
potra avere l'iniziativa di pace de11a Comun1ta.

Unica eccezione da parte ita1iana, se 1e
circostanze 10 permetteranno, sara cost1tuita da11a
rea1izzazione dei progetti di sviluppo che interessano la
collettivita italiana in Istria.
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II programma trlennale di cooperazione con la
Turchia, impostato nel corso della V Commissione Mista del
lugllo 1988 ed attualizzato nel corso della VI Commissione
Mista del dicembre 1989, contempla un quadro di interventi
proiettato suI triennio 1990~1992.

Sulla base delle confermate prlori ta indicate da
parte turca in occasioni di Incontri bllaterali nel corso
del 1990, risulta definita la lista del progetti da
finanziare in Ilnea priori taria in tale arco temporale per
un val ore di circa 100 miliardi di lire.

Per la Turchia e stato destlnato a fine 1990 un
ammon tare di 55 millardi di lire aggiuntlvl a credito di
aiuto, a valere su 180 milioni di lire stanzlati dal
Parlamento quale contributo italiano al plano di sostegno
finanziario predisposto dalla CEE a favore dei Paesi
maggiormente colpi ti dalle conseguenze econoffilche di de-cta
crisi.

A richiesta della contropar-ce turca sono sta-ci
destinati 16 miliardi a integrazione delle disponibill ta a
credito di aiuto per il 1990~1992, per il finanziamento del
progetto di linee di trasmissioni elettrlche per la diga di
Ataturk, mentre il restante ammontare di circa 37 mlliardi
sara utilizzato sotto forma di aiuto~programma, per la
fornitura di beni di origine italiana.

La Turchia sara lnfine beneficlaria di una quota
degli interventi aggiuntivi per il 1991 e 1992 per 600
mlliardi di lire per i Paesi che hanno subito Ie conseguenze
economiche della crisi del Golfo, secondo Ie decisioni che
verranno prese in proposito del CICS.

Quanto all'Europa Centrale ed Orientale, come
noto, con gli strumenti della legge 49/87 vengono gestiti
solo i residui dei 100 miliardi dei fondi aggluntivi
stanziati dal Parlamento in sede di approvazione della Legge
Finanziaria 1990 (30 a dona e 70 a credito di aiuto). Con il
loro esaurimento diventera defini tiva la separazlone anche
formale della cooperazione con tali paesi rlspetto alIa
cooperazione Nord~Sud. II disegno di legge per la discipllna
della cooperazione con i Paesi dell'Europa Centrale e
Orientale, che e stato approvato dal Consigllo dei Ministrl
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e verra fra breve presentaGo al ParI amen to , prevede infattI,
modal ita differenti e risorse totalmente separate da que 1Ie
della legge 49.

II ricorso agli strumenti della legge 49 viene
effettuato, in forma temporanea, solo a favore dl Polonia ed
UngherIa. Dei 30 mIliardi a dona, ne sono stati decretati 10
nel 1990 e ne residuano quindi 20 per il trIennio '91 ~ '93,

mentre nel 1990 non e state autorizzato nessun credito di
aiuto. Nel corso del 1991 sono stati approvati quattro
progetti a dono, uno di sanita pubblica a favore della
Polonia e tre collegati aIle iniziative concordate nel
quadro della Per.tagonale a favore dell'Ungheria; fra i
progetti a credi to e state approvato un pacchet~o di nove
progetti per produzionl di alimenti per l'infanzia a favore
della Polonla.

Nel corso del 1992 proseguira l'istruttorla
tecnica ed economica delle iniziative concordate,
nell'intento di arrivare entro I'anno al completo utilizzo
delle rIsorse residue. Si e convenuto Sla con i polacchi che
con gli ungheresi di destinare una parte rIlevante dei
finanziamenti disponiblli ad interventi nel settore del
risanamento ambien-cale; Inoltre con gli ungheresI sono in
discussione alcune iniziative di formazione di importo
contenuto ma funzionali a progetti di maggiore respiro
Individuati nell'ambito Pentagonale.

Albania L'Italia sta compiendo in questi meSl un ingente
sforzo per portare una assistenza immediata all'Albania a
sostegno del processo di democratizzazione politica e della
transizIone da un sistema centralizzato ad uno di economia
di mercato. All'interno di tale sforzo complessivo una
componente importante e costituita dagli aiuti di emergenza
forniti con i meccanismi della Legge 49. In una prima fase
sono stati inviati aiuti di emergenza in derrate alimentari
e farmaci per 20 miliardi di lire ed e stato messo a
disposizior.e dal Governo albanese un credito di aiuto di 30
mIllardl di lire per :ornl ture urgenti nell' ambi to di un
"Programma di Flnanziamento delle Importazioni" per evi tare
la paralisi della produzione industriale.
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Nella fase a"Ctualmen"Ce in corso Sl stanno lnv1ando
ul teriori aiu"Ci alimentari per 113 miliardl di llre, per
coprire il deflcit allmentare albanese su un arco di tre
mesl; vengono inviati camion ed ambulanze, llbrl scolastlci
e sussidi d1dat"Cici per asslstere la ~lpresa celle attivita
scolastlche; e stato approvato un interven::o di ass~ster.za
alla popolazione infantile che attuera una ONG italiana.
Poiche inoltre la prima "tranche" dl 30 miliardi dl lire del
programma di finanziamento delle importazlone e gla stata
in buona parte utilizzata, da parte ltaliana e stato
concesso un ul terlore credi to di aluto di 30 millardi dl
lire per una seconda "tranche", destinata a flnanziare
forniture nel settori dell'industria edilizia, dei
trasporti, dell'industria minerarla, della agroindus-cria: il
eIeS ha approvato la seconda "tranche" nella rlunione del 1°
ottobre ed essa sara fra breve operatlva.

L'assis::enza l"Caliana non intende concludersl con
gli interventi di emergenza: e stata espressa la nostra
disponibillta a discutere in tempi brevi la de:lnizlone di

un programma triennale di cooperazione, di un valore
indicativo di 120 mlliardi di llre, scagliona-co In Vla dl
prlncipio nel trlennlo nella mlsura di 30 miliardl nel 1992,
40 mlliarci nel 1993 e 50 miliardl nel 1994. 11
finanziamento del programma triennale peraltro non
avverrebbe In base alla Legge 49 ma a valere SUgll
stanzlamenti previsti per la cooperazione con 1 Paesi
dell'Europa cen"Crale ed orlentale, il cui disegno di legge e

all'esame del Parlamento.
Infine, l'assis-cenza all'Albania deve trovare il

suo riferimento in una lnlziativa concertata del Paesi
donatorl. L'Italia si e assun"Ca praticamente da sola la
responsabili ta di garantlre gli aluti immediati che
dovrebbero lmpedire l'aggravarsi della Sltuazione economica
in un momento di transizlone. Essa Sl e fatta al tempo
stesso promotrice di una azione nei confrOn1:1 degli al tri
Paesi lndustrializzati e delle Organlzzazloni
Internazionali, affinche venga studlato un intervento
coordinato per l'Albania.
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4. EMERGENZA, ATTIVITA' ONG ED ENTI E SOGGETTI LOCAL I,
PROBLEMI TEMATICI, POLITICHE SETTORIALI

~ Interventi di emergenza

In un numero sempre maggiore di Paesi, situazioni
dl degrado repentinG a seguito di calamita si sono
quest'anno combinate con fenomeni di grave crisi economica e
soclale che hanno richiesto, in termini sempre piu
conslstenti, il ricorso agli strumenti predisposti dalla
legge 49/87 per far fronte a condizioni di emergenza.
Si tuazioni in tale senso sono risul tate a segui to delle
crisi in Somalia ed in Etiopia, del tifone che ha devastato
il Bangladesh, dell'epidemia dl colera in America Centrale e
meridlonale e in alcune zone africane ed infine della crisi
albanese. Per quest'ultima e in corso una seconda fase di
interventi; sempre sui presupposti di emergenza, in un
programma di assistenza in cui si affiancano anche al tri
strumenti, tra cui, in appoggio alIa bilancia dei pagamenti
ed all'esigenza dell'apparato produttivo di quel Paese, una
componente a crediti di aiuto.

L' ampiezza degl i interventi finora real izzati ha
richiesto per il corrente anno un aumento dei finanziamenti
a tal fine previsti da un importo originario di 130 miliardi
a 250 mlliardi di lire. Per il '92 Ie esigenze che potranno
nascere da nuove crisi, 01 tre a quelle deri vanti da mol ti
degli interventi in corso e non ancora conclusi giustificano
che nell'allocazione dei fondi per programmi dl emergenza si
prevede uno stanziamento di ammontare analogo rispetto al
corrente anno; in dgni caso, questo dovrebbe risultare
suscettibile di integrazione, qualora richiesto dalle
circostanze, dovendosi conslderare gli stanziamenti per

l'emergenza una voce difficilmente comprimlbile rispetto
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alle al tre e altresi non direttamente programmabile. Gll
interventi di emergenza sono infatti distinti dagli
interventi straordinari che rlguardano la predisposlzione di
opere infrastrutturali e di base come definiti dalla legge

49/87 e che rientrano nella programmazione bilaterale per
aree geografiche.

Sul piano delle possibilita di intervento in modo
puntuale e rapido, il moltiplicarsi delle situazioni dl
crisi ha messo in evidenza inoltre l'esigenza di poter
dlsporre di procedure pili spedi te ed affidabili di quelle
finora seguite in interventi di emergenza, specie per quanta
riguarda l'invio di beni di prima necessita ~ra cui
medicinali e prodotti alimentari. In tal senso 10 scorso
mese sono state approvate dal Comitato Direzionale procedure
di azione pili efficaci e che richiedono tempi pili brevi. In
proposito, nell'intento di precostituire disponibilita di
generi di prima necessi ta da utilizzare in circostanze di
emergenza e prevista la possibili ta di indire gare per la
fornitura di prodotti con periodicita di alcuni mesi e
previa preselezione delle imprese da invitare alle gare
stesse ricorrendo altresl, se le circostanze 10 richiedono,
a contratti a tra~tativa privata in forma diretta con dltte
o altri soggetti specializzati nella fornitura dei prodotti
interessati.

Contemporaneamente la Direzione Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo sta rlcercando opportuni
accorgimenti per adattare la propria struttura interna ad
affrontare situazioni di emergenza anche di particolare
gravita.
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~ Attivita degli Organismi non Governativi

Nella programmazione 91/93 e prev1sto uno
stanziamento speclfico a favore delle iniziatlve "promosse"
dagli Organismi non Governativi (ONG), realizzate con
contributo a1 sensi della Legge 49/87 che nel '91 e indicato
in 160 mlliardi, da rapportare ad un finanz1amenGo su base
triennale di 480 miliardi di lire.

Tramite tale findnziamento viene ass1curato un
adeguato spazio all'attivita di una componenente storica
della polit1ca di cooperaz1one italiana, rad1caGa nella
soc1eta del nostro Paese e con una metocologia di intervento
ben adatta a specifici blsogni in ampie fasc1e di
popolazioni dei Paesi in Via di Sviluppo, in settori
prioritari come quelli sanitario, della formazione,
dell'educazione e anche dell'emergenza.

Grazie all'appoggio accordato si ausplca che gli
Organismi non Governativi possano proceder8 al
consolidamento e riassetto delle loro aGtivita avvlato negli
anni scorsi, fra 1\altro con la ricerca di una maggiore
autonomia finanziaria propria e una migliore capacita
operativa e progettuale. Per favorire questo sviluppo la
Direzione Generale per la Cooperazione allo Sv.Lluppo si e

impegnata, da parte sua, ad identificare procedure pili
puntuali e rapide di selezione dei progetti "promossi" cui
concedere contributi, anche per ovviare a quelle difficolta
che nel '90 gli Organismi non Governativi hanno r1scon~rato
nella lara attivita a motivo dei tempi lunghi intervenuti
nell' erogazione dei finanziamenti in dipendenza di quelle
procedure pili complesse connesse al funzionamento del Fondo
di cooperazione.
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a taluni
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'
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trattamento previdenziale ed assicurativo dei volontari in
servizio civile e dei cooperantl. Tali norme consentiranno
una piu chiara gestione della complessa normativa in materia
e costituiranno un elemento importante per la ulteriore
affermazione del ruolo del volontarlato.

Aree geografiche di intervento delle ONG
continueranno ad essere l'America Latina e dei Caraibi
assieme con l'Africa. Peral tro i problemi dei PaeSl del
Maghreb che si affacciano sul Mediterraneo offrono un
crescente spazio per interventi da parte degli Organismi non
Governativi, specie di quelli di matrice sindacale, in
tematiche rilevanti, quali i problemi del mercato del lavoro
e dell'emigrazione. Da segnalare, lnoltre, la disponibilita
ad avviare forme di collaborazione nei Paesi dell'Est
Europeo.

La tipologia degli interventi si ricollega alle
priorita specifiche degli Organismi non Governativi, rivolta
al multisettoriale, al sanitario, al settore
formazione e all' educazione. In tale ambi to,
non Governativi faranno ricorso a metodologie
lara atti vi ta, in particolare attraverso
personale volontario e cooperante, adatto
risorse umane, con un approccio flessibile
ricercare una promozione sociale tra le
popolazioni beneficiarie.

agricolo, alla
gli Organismi
peculiari alla
l'impegno di

a valorizzare
e attento a
fasce delle

Altro settore di particolare impegno si prevede
rimanga anche quello dell'informazione ed educazione allo
sviluppo, principalmente in Italia, per il quale e

tradizionalmente riservata una quota di 10 miliardi per
contributi sullo stanziamento succitato del 160 miliardi,
COS1 come una voce specifica interessa le iniziative
microproget:tuali tramite 10 strumento di convenzioni. Con
quest'ultimo strumento si cerca dl venire incontro a
richieste puntuali nei PVS, circostritte sul piano
settoriale, tecnico e finanziario, che difficilmente
potrebbero trovare collocazione e formulazione in un
progetto specifico.
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Ad integrazione dei fondi per contributi per
programmi "promossi", Sl registra una disponibilita ad
affidare ad ONG con riconosciuta capaci ta ed esperienza
progetti da realizzare per incarico della Direzione Generale
per la Cooperazione alIa Sviluppo nell'ambito di interventi

bilaterali per un importo che potrebbe arrivare fino a 450
miliardi nel triennio. Tale plafond, costituisce peraltro un
obiettivo dl carattere "trasversale", la cui realizzazione
deve essere recepita all'interno degli stanziamenti per aree
geografiche e per Paesi in proget-ci da concordare con i
Paesi destinatari di cooperazione.

Analoghe considerazioni valgono in parte per le
iniziative a carattere di emergenza 0 di straordinarie-ca che
ci si ripromette dl affidare ad Organisml non Governativi,
laddove e quando Ie circostanze 10 consentano.
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~Attivita di Enti e soggetti locaIi

Tra Ie attivita non rlconduc~bili ad accordi
bllaterali per Ie quali e previsto per il 1991 un apposito
s tanz iamen to di 10 Mi 1iardi figurano al cune de lIe a tt ivi ta

suI territorio che Ie Regloni e gli Enti locali possono
promuovere ai sensi della delibera CICS n. 12 del marzo
1989.

Trattasi In primo luogo di inizla"tive di
educazione allo sviluppo destinate alIa dlffusione e alIa
promozione di una cuI tura di solidarieta e cooperazione,
soprattutto tra i glovanl, attlvita per Ie quali Ie Regioni
intendono svolgere un ruolo di sempre maggiore rlllevo, In
collaborazione con 1e ONG (che usufruiscono a questo titolo
di uno stanziamento a parte). L' interesse delle Regloni e
degll Entl locall verso questo tipo di attlvlta e connesso
soprattutto aIle problematiche immigratorie e in particolare
alla necessita di creare un clima favorevole alIa
accettazione ed lntegrazione degli immlgrati dal terzo mondo
alleviando posslbili tensionl 0 contrastando fenomeni dl
into lleranza. In ques to con tes to e previ s to 10 svi 1uppo di

inlziative da parte delle Regioni (sull'esempio dl un
programma promosso dall'Emilia Romagna), tendenti a
stabllire rapporti continuativi con i paesi dl origlne delle
princlpali comunita di immlgrati, anche al fine di favorire
il reinserimento lavorativo in patria di coloro che 10
desiderassero. Corsi di formazione specificamente
finallzzati al rientro di immigrati possono essere
finanzlati su questo stanziamento.

Poiche, al1a luce delle esperienze di altri paesi,
programmi dl rientro su larga scala che non tengano conto
delle necessita dei singoli appalono destlnati
all'insuccesso, 1a DGCS ha recentemente ammesso a
flnanziamento puntuali e limitate iniziative di supporto al
relnserimento volontarlo in patria di cittadinl di P.V.S.,
nel quadro di programmi dl sostegno aIle organizzazionl di
base (ONG, slndacati, cooperative) dei P.V.S. affidati ad
omologhe associazloni italiane. Per promuovere tali azioni e
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stato adottato 10 strumento delle convenz1oni "globali" che
consentono 11 tempestlvo finanziamento di un gran numero di
In-cerventi di piccola ent1 ta con procedure partlcolarmente
agili. Controparti della DGCS in tale tipo di convenzioni
sonG finora le tre Federazioni di ONG, la Carl tas, i tre
ISt1tuti sindacali e p1U recentemente le due Centrali
Cooperative (Lega e Confcooperative).

Queste ultime meritano una particolare menzione in
quanta per la pr1ma vol ta le due maggiorl organizzaz::.oni
cooperative italiane si fanno car1CO di un programma di
sostegno, assistenza e sviluppo dei movimenti cooperativl
nei P.V.S., sul modello di quanta attuato da altre agenzie
di cooperazione di Paesi donatori (Svezia, Norvegla, Canada,
Stati Uniti) mobilitando le risorse e le energie presenti in
un campo In cui l'Italia Sl trova sicuramente
all'avanguardia. Interventl del genere appa1ono
partlcolarmente ut1li in Paesl a forte emlgraz10ne da-ca la
loro notevole valenza in termini occupazionali, mediante la
dlffusione di piccola imprendi torlali ta, assisti ta da
opportune aZ10ni di formazlone, assistenza tecnica,
forniture e crediti agevolati.

Nel 1992 Sl intende continuare le predette
tipologie di interventi, che si inseriscono eff1cacemen-ce
nella strategia dello sviluppo "partec1pativo" raccomandata
in sede OCSE.

Un campo nuovo e che presenta interessan~i
sV1luppi e quello delle azioni di sostegno allo sviluppo
delle ammln1strazioni locali e delle politiche di
decentramento nei P.V.S. attraverso la stipula di apposi te
convenzioni con le Regioni collegate a programmi ad hoc
condotti di concerto con altri Paesi donator1 e con i
maggiorl organismi internazionali. Ne e un pr1mo esempio il

"Mun1c lpal Deve lopmen t Program" ne 11'Africa Sub~saharlana
recentemente avviato dalla Banca Mondiale, in cui l'Italia
figura quale principale donatore e che prevede la
partecipazione delle nostre Regioni ed Enti locali.
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~ Problemi dell'ambiente

Preminente preoccupazione dovra essere quella di
promuovere una crescente lntegrazione degli aspetti
ambientali in tutte le azioni di sviluppo: a questo fine Sl
con~a di mettere a dispos1zione del personale speclalizzato
nel settore ulter10ri strumenti di anallsi e valutazione. In
partlcolare nel quadro delle attivita finanziate con i fondl
per "StUdl e supporto di politlche ambiental1" in
collaborazione con llENEA ~ si intenderebbe predisporre un

modello informatizza-co per studi di rlschio/i:npatto nonche
l'acqulsizione di collegamenti con banche datl d1
informaz10ni di natura amblentali.

Parallelamente Sl curera di accrescere, nella
discussione con i singoli Paesl benef1clari, 11
"portafogl i0II di proge tti dl tipo spec 1fJ..catamen te
ambientale. Questl non potranno tuttavia che restare una
minoranza, dovendosi rlconoscere la priorita che i PVS
stessl, comprensibllmente, att::rlbuisconoallo sviluppo: Sl
dovra peral tro avere la massima cura dl Insistere per
progetti di sviluppo "sostenibilell, pur dovendosl scontare ~

nella maggioranza dei casi ~ un maggior costa finanziario a

parita di impatto d1 sviluppo.
La crescente competizlone tra salvaguardia

dell I amblente ed esigenze dello sviluppo, particolarmente
nei Paesl in via di sviluppo, sottollnea la incapaci ta
stru-cturale dell'aluto pubblico allo sviluppo a livello
mondiale (e ovviamente la cooperazione italiana non fa
eccezione) a fornire le rlsorse finanziarie, le tecnologie e
le competenze necessarie. In vista del Vertice 51.1Amblente e
Sviluppo che avra luogo a Rio de Janeiro nel prossimo
giugno, occorrera che 11 mondo sVlluppato determini in che
modo e misura potra venire incontro alle esigenze dei PVS.
In questo contesto occorrera anche determinare con quali
strumenti lstltuzionali e finanziari diversl dalla
cooperazione tradlzlonale 0 comunque addizionali rispetto ad
essa ~ l'Italia potra partecipare a tale sforzo colle-ctlvo.

Da part:e nostra si segui tera naturalmente a dare
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il proprio contributo tecnlco e di rlflesslone alla-
parte c ipaz ione i tal iana alla p reparaz ione de lla Confe renza

di Rio, ma cia sara dl limitata utlli~a se non verra
adeguatamente sciol1:o il nodo pol itico fondamentale appena
citato. Tale condizione e s~a1:a messa in luce infa1:ti con
partlcolare eVldenza nel corso della terza seSSlone del
Comi tato Preparatorio svol tasi a Ginevra 10 scorso agosto,
ove si e sfiorata una drammatica rottura tra PVS e Paesl
sviluppati e che Sl e comunque conclusa con un vlrtuale
nulla di fatto.
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~ Promozione del ruolo della donna

La realizzazione di interventi per mlgliorare la
condizione femminile e per promuovere 10 sviluppo culturale
e sociale della donna e la sua partecipazione al processl dl
sviluppo rlentra tra gli obiettlvl della legge 49/87 nel
quadro dl quelle politiche sollecita~e anche a livello
internazionale lntese a ridurre la poverta e la
ineguaglianza nei PVS. Si tratta al riguardo di un impegno
che nella programmazione triennale trova rlscontro in uno
stanziamento di 30 miliardi di lire che si intende
riconfermare anche in futuro.

Tramite tale stanziamento si intende realizzare
una serie dl interventi articolati su tre livelli: ricerca,
realizzazione di progetti specifici e settore informazione.
Nel settore della ricerca si vuole completare 0 dare avvio
ad attivi ta quali l'elaborazione di moduli formativi per
operatori della cooperazione sulla integrazione delle donne
nei programmi di sviluppo, studi sull'impatto dei progetti
di cooperazione sulle donne nonche la elaborazione di
metodologie per corsi di formazione loro riservati.
Contemporaneamente si intendono impostare iniziative che
vedono la donna Quale soggetto partecipativo in progetti
specifici 0 di altra natura nel settore agricolo,
artigianale e cooperativistico, a seconda delle
caratteristiche dei diversi ambienti in cui si viene ad
operare. Infine, su un altro piano, i problemi posti dalle
condizioni delle donne nei PVS presentano speciflche
caratteristiche su cui appare opportuno sVlluppare una
maggiore sensibili ta anche a livello dl opinione pubblica
nel nostro Paese. In tale senso mette conto ricordare cne e

in fase di definizione una convenzione tra la Direzione
Generale per la Cooperazione allo Sviluppo e la RAI
di durata triennale per la realizzazione dl una
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serl8 di trasmiSSloni dedicate a problemi interessan ti la
cooperazione nelle quali una parte rllevante avra per tema
la condizione della donna e Ie politiche e Ie strategle per
una promozione del suo ruolo nei PVS.
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~Processi di valutazione e monitoraggio

Nel 1992 il settore delle valutazlonl degll aluti
verra rafforzato per far fronte aIle eSlgenze sempre piG
senti te di un mlglioramento quali tativo dei nostrl aiuti
attraverso I'apprendimento delle lezloni dell'esperlenza e
di una maggiore informazione sui risultati del nostri
interventi. La direzione verso la quale si procedera per
adeguare la nostra cooperazione a quella dei maggiori paesl
donatori in questo campo e stata indicata sia dalla CEE (a
seguito di una misslone conoscltiva effettuata in Italia),
sia da11' Ipalmo, in un apposi to studio commissionato dalla
DGCS, nonche dal Comi tato Consul tivo per 1a Cooperazione
a110 Svi luppo. Si tratta in sostanza de 111 introduzlone di
piG moderni sistemi di gestione dei progetti gla in uso
presso al tre cooperazioni e presso la CEE (il "quadro
logico" e "I' approccio integra to") e de11a piG appropriata
organizzazione all'interno della DlreZlone Generale per la
Cooperazione allo Sviluppo del settore delle valutazloni e
soprattutto la "retroazione" dei suoi risultati.

Verra attuato in tal modo il passaggio da una fase
in cui l'attenzione veniva dedicata prevalentemer.te
all'erogazione degli aiuti, ad uno stadio piG maturo in CUl
la maggiore enfasi va posta negli obiettivi finali, sulle
strategie e sui risultati dei nostri interventi.

Parallelamente aIle predette riforme con 11
rafforzamento dell'organico dell'Unita Tecnica Centrale
dovrebbe essere possibile utilizzare gli "organismi terzi ed
indipenden ti" di cui all' art. 15 pun to 8 de lla legge 49
sempre meno per i semplici moni toraggi (che rientrano nei
compiti dell'UTC) e sempre piG per quel tlpO di valutazioni
(valutazioni ex post, tematiche, di impatto, settoriali, per
paese) dalle quali e possibile trarre maggiori dati sui
risul tati della nostra cooperazlone e magglori indicazioni
di tipo strateglco complessivo. II recente affidamento alIa
S1M (Societa italiana di monitoraggio) per la prima volta di
valutazioni ex~post sull'impatto dei nostri interventi In
determinati paesl costituisce un lndice di tale evoluzione.
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~ Imprese miste nei PVS

Dopo un iniziale periodo dl rodaggio, nel corso
del 1990 sono lncominciati 1 finanziamen-Cl ex art. 7 della
legge n. 49. Si e trattato di 6 operazioni per un valore di
Clrca 17 mlliardl di lire, realizzate in Argentlna, Egl tto
(2), Indonesia, Somalia e Tunisla.

Nel corso del 1991 sono state finora finanziate 3
operazioni per un valore di Clrca 2,6 miliardi di lire,
reallzzate in EglttO (2) ed In Marocco. Altre 2 operazlonl
dovrebbero essere approvate dal prosslmo C. I.C.S. per un
valore di circa 2,485 miliardi di lire, reallzzate in Egltto
ed in Thailandia.

Sono attualmente in corso di valutazione altre 22
inizlative.

E' da registrare negll ultimi mesi un aumento
delle domande Ql finanziamento ed un accelerazlone

nell'espletamento delle procedure. In proposito e da
sottolineare che, con delibera n. 9 del 3 maggio '91, ha
stabilito che le valutazionl tecnico~flnanziarie delle
lnlzlative, nell' ambito delle rlspettive competenze, a
carico della D.G.C.S. e de1 Mediocredi to centrale devono
essere completate entro un periodo massimo di 5 mesi dalla
data di presentazione della domanda completa della
necessaria documentazione. Anche se i finanziarnen-ci
dell'art. 7 costi tuiscono uno degli strumenti della
Cooperazione 1taliana e, rlspetto ai doni ed ai crediti di
aiuto certarnente In una posizione meno preminente, il CICS e

addivenuto alla suddetta decisione allo scopo di dare dei
termlni certl agli imprenditori italiani e predisporre,
quind1, un ulteriore incent1vo alla presentazione delle
domande di finanz1amento da parte delle imprese alle quali
spetta, 1n Vla esclusiva 11 potere di 1niziativa.

Appare, infine, utile indicare che la citata
delibera del C.I.C.S., oltre ad unificare ed armonizzare la
precedente normat1va regolamentare sulla materia, sempre
nell'obiettivo di favorire la applicaz10ne dell'art.7, ha
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esteso II beneficlo finanziarlo di cui trattasi anche alle
lniziative dirette alla produzione di servizi nei settori
dei trasporti, delle telecomunicazioni edell' energia. In
passato, come nota, erano flnanziabili eminentemente imprese
miste che avevano l'obiettivo della produzione di beni nel
settore dell'lndustrla e dell'agrlcoltura.
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~ Formazione nei PVS

La formazione, come defln1to dal CICS
delibera n. 17 dell'8.9.87 cosGituisce una
permanente d1 tu~ta la cooperazione italiana
priorita a taglio orizzontale.

Le specific~e iniz1ative d1 formazione In loco
hanno per ob1eG~lvo princ1pale il rafforzamento delle
istituz1on1 locall e il sostegno di uno sviluppo autonomo e
durevole. Nel passato gli 1nterventl 1n questo settore sono
consistiti principalmente nell'lnvlo di esperti per la
d1dattlca, la r1cerca 0 l'assistenza tecnica; la fornl tura
di attrezzature; la costruzlone di edifici e infrastrutture
scolast:iche. 'Recentemente, come al trl dona tori , l'Italla ha
avv1ato una rifless10ne sull'ooportunita dl affiancare a
queste forme trad~zlonall d'intervento iniz1ative miranti a
promuovere p1U direttamente 10 sviluppo di capaci ta
progettual1 e gestlonali autonome da parte delle istitUZ10ni
benefic1ar1e.

11 documento sulle attlvlta di formazione,
presen 1:ato dall a DGCS al Comi ta to Consul t ivo ne 1 d1cembre

1990, ha indicato gli or1entamentl che la cooperazione
1tallana intende seguire nei prossimi anni: una rinnovata
attenzlone alle politiche educative nazionali del P.V.S., in
modo da 1ndi vlduare i programm1 dalla maggior prlori ta 1n
base ad un approfondi to dialogo con la controparte; una
conseguente programmazione degli interventi nel quadro dei
programmi triennall, anche in coordinamento con gli
interventi degli altr1 Paesi donatori; maggiore attenzione
all' educaz10ne dl base, in conformi ta alla priori ta
riconosciutagli in sede internazionale.

11 1990 ha segnato 1nfatti l'in1zio di un
rinnovato 1mpegno del donatori a favore dell' educazione di
base nell'amb1to delle iniz1atlve per la lotta alla poverta.
La Conferenza Mondlale sull'Educazlone per Tutti tenuta nel
marzo 1990 a Jomtien In Thallandia, il summit del Capl di
Stato 1ndetto dall'UNICEF a New York e la 42esima sessione
del BIE/UNESCO a Glnevra hanno 1ndicato 1a necessita dl un

nella sua
componente
assumendo
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maggiore sforzo della comunita dei donator: in questo
settore. L' Italla e da tempo presente attraverso programmi
di O.N.G., ma vi e certo spazio per aumentare il nostro
con tributo, ancora ri dot to in te rminl quanti ta tivi. DIal tra

parte l'educazione dl base per sua natura e l'att~vita che
richiede soprattutto la mobilitazione di risorse umane
locali e la messa a disposizione dl finanziamentl in valuta
locale, piu che la fornitura dl beni e servizi dall'estero.
In tal senso e plU adatta a interventi di ONG, con il
maggiore coinvolgimento delle popolazioni 0 tramlte il
canale multilaterale.

In particolare 11aZlone futura sara mirata, per
quanta concerne programml specifici, ad orientare e

coinvolgeY'e sempre piu le ONG, le CUl modali ta d Ilntervento
meglio si prestano a tall inlziative. Per promuovere

l'educazione di base all' interno dl interventl plU amp 1 e
multisettoriall, si privilegera invece il canale
multilaterale sulla base della posltiva esperienza del
programma "PRODERE" in Centro America, nel quale Vl e una
lmportante componente di riabllitazlone di scuole.

L'istituzione tecnico professionale sara anche per
il 1992 il settore maggiormente interessato da lnlziative dl
formazlone In loco.

Questa scelta derlva dalla volonta di attenuare 11
fenomeno della disoccupazione giovanile e di lntervenlre in
una situazione contraddittoria che vede da un lato una massa
crescente di disoccupatl e dall'altro una offerta di posti
di lavoro riferi ta a profili tecnologlcl sempre piu
professionali che le strutture ed i programmi formativi
locali non sono In grado di soddisfare complet~~ente.

Un esemplo di intervento formativo mirato e quello
che si e realizzato nel Marocco con l'istituzione del Centro
di Formazlone Tessile dl Casablanca, dove il 95% degli
allievi diplomati sono immediatamente reclutati dalle
aziende tessili locali che collaborano alia deflnizlone dei
contenuti formatlvl e partecipano alle Commlssionl di esame
finale.

Questa
diversi PVS ed
indirlzzeranno

esperienza verra
1 settori nel

le inlziative

replicata nel 1992 in
quall maggiormente si
di formazione sono
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l'e:et~rlco~mecca~lCO, l'e~eG~ronlca, la lavorazlone del
legno, la refrigerazione ed il condizionamento, le tecniche
di comunicazione e gli audiovisivi, l'informatica nelle sue
piu diverse applicazioni.

Queste inlziative mirano alla formazione di
capaci ta tecniche lmprendi torlali autonome privileglando i
settori dell a manutenzione ed i criteri ai quali si intende
improntare atterra nell'immediato futuro sono i seguenti:

~ le nuove iniziative saranno mlrate alla formazione di

profili professionali richiesti dal mondo del lavoro;

~ esse saranno mirate a sVlluppare e potenziare le strutture

formatlve gia esistenti, prevedendo eventualmente la lara
ristrutturazione; solo in casi eccezionali si rlcorrera
alla creazione di nuovi istituti;

si favorira presso le strutture formative
piccole unita produttive 0 la prestazione
conto terzi al flne di assicurare
autosostentamento in grado di finanziare
costi operativi della struttura;

la creazione di
dl servlzi per
un parzlale
i ricorren-ci

Sl coinvolgeranno gli ~struttori locali in queste attivita
collaterali per garantire, assicurando lara un reddito
complementare, la stabili ta del corpo docente, essenziale
per la vitalita dell'istituzione;

~ verra sempre piu prlvilegiata la formazione e

l'aggiornamento tecnico~pedagogico degll istruttori a1
fine di garantire un piu alto livello professionale;

~ saranno

capac i ta

locali.

avv1ate iniziative
di management e di

miranti
gestione

a rafforzare le
delle istituzloni

Nel 1992, un nuovo settore d'intervento sara la
formazione rivol ta agli amminlstratori locall, delle aree
urbane e rurali, posti a seguito di politiche di
decentralizzazione amministrativa ~ di fronte a situazionl e
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responsabilita nuove che devono gestire ed amministrare.
La cooperazione italiana interviene gia in questo

se ttore co llaborando in sede mul tll ate rale all' inizia tlva
"Municipal Development Program" che interessa diversl Paesl
dell'Africa sud~orientale.

Per ul t;imo, al fine di trarre utili lndicazioni
metodologiche per il futuro, verranno proseguite le attivlta
di monl toraggio e di valutazlone specle In quei comparti
della formazlone soggetti a piu rapida evoluzione
tecnologica.
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~Cooperazione Universitaria

Nel 1992 si procedera a dar seguito agli eSlti dei
lavorl della "Commissione Scien"tifica Itermlnlsterlale
MAE~MURST per la cooperazione alIa sviluppo nel settore
sClentifico ed unlverSl tario", la quale, costituita nel
1991, ha esaminato Ie capacita di offerta del sistema
l"taliano e la natura della domanda del PVS sulla base anche
di lndaginl condotte dalle Rappresentanze anche fra quel
P ae s 1 .

Sulla scorta dei risul tati di tali lndaginl Sl
cerchera dl concordare, lniziando dal principali Paesi
prlorl tarl , con 1e Au tori ta de 1 ?VS de 1 "programml" di
interventi nel settore da consolldare successivamente In
sede di Commissione Mista.

In tal modo potra essere fatto un significativo
passo avantl rispetto alIa precedente logica dell'lntervento
art~colato su speclficl "progetti", e si potra disporre di
un quadro dl azione fondato sull' accertamento delle
necessita dei slngoli Paesi e pertanto consono aIle prlorlta
di sviluppo degli stessl e concordato con la controparte
locale tanto nelle sue linee d'impostazlone generale quanta
nella ind~viduzione specifica degll lnterventi.

In tale ambi to e sempre avvalendosi
consulenza della cltata Commlssione si potra
corrispondere aIle necessita del PVS il meglio
competenze accademlche e scientifiche disponlbill nel

della
far

delle
Paese.
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~ Sanita

Gll lnterventi nella sanita rlspondono ad alcuni
princlpl~guida maturati nella lunga esperlenza della
cooperazlone ltaliana nel settore.

Al fine di prevenlre gl i inconvenienti de 1
settorialismo e della mancanza di coordinamento, Vlene
rlcercata l'artlcolazione tra le attivi -ca piu strettamente
sani tarie (quall ad esemp io 11 rafforzamen to de i serviz 1
sanltarl ospedalieri e terrltoriali) e le attlvlta
complementari che risultano lndispensabill per il
miglioramento della salute delle popolazionl.

Per quanta concerne i modelli di intervento Sl
cerca, ogr.i volta che e posslbile, di reallzzare lnterventl
integrat:, concentrati in aree geograf1che ben definl-ce, ma
collegati con le politiche nazionali.

Sl preferiscono gll interventi decentra-ci, la cui
unita gestionale elementare e il "dls-cretto" 0 "Sistema
Sanltario Locale" (cioe un1area ge6grafica urbana c rurale,
terrltor1almente e demograficamente) . Questi 1n-cerventi
agevolano 11 contatto tra isti tuzionl e popolazione,
m 1 g 1 i 0 ran 0 1 a qual ita de 11 e at -ci v ita e son 0 p i u fa c i 1 men t e

programmabili e riproduc1bil1.
Partlcolare attenzione viene rivolta aile tecniche

e aIle forme di lavoro che facilitanG la partec1paz1one
delle famiglie, delle scuole, delle associazionl. e della
comunita.

In continui ta con quan-co svolto negl i anni
passati, ma cercando di dare part1colare attenzione ai
prob lemi de 11 a sos teni bill ta economi ca degl1 in terven t 1 e

della formazione, Sl appoggeranno Ie a-ctiv1ta nel settore
materna infantile e della nutr1zione, la lotta contro Ie
malattie trasm1ssibili (malaria ed al tre parass1 tOS1,
diarree e colera, AIDS, tubercolos1, lebbra ed altre
malatt1e dlfuse), Ie attiv1ta soclo~assistenz:ali per 1
gruppi piu vulnerab11i (orfanl, bamb1n1 d1 strada,
handicappati, anzian1, glovan1 a rischio ed aIt:rl gruppl
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sociali deboli per i quali vengono adottate strategle non
emarginanti), l'educazione sani taria e gll lnterventi di
sanlta ambientale dl base (PEC). Particolare importanza
Vlene da to al campo de lla medic ina di emergenza, sia dando
appoggio aIle strutture ospedaliere territoriall per Ie
urgenze medlco~chirurglche, sia realizzando programml di
preparazione aIle emergenze a livello delle comunita a
rlschio.

Particolarmente attivo In questo settore e il
Centro Collaborativo OMS per Ie emergenze della DGCS che,
01 tre a svo 1ge re Ie prop rle at ti vi ta ne 1 campo de 1 s 1 s teml

informativl, della programmazione e dell'assistenza tecnica,
e stato inserlto nel Comitato scientifico speclale
cos t1tui to dall' OMS nell' amb ito della Decade de lIe Nazionl
Unite per la prevenzlone e gestione del disastri.

Nel settore dell'appoggio al slsteml sanitari
locall, Sl cerca dl migliorare la logistica,
llapprovv~glonamento in farmaci essenziali e In materiali di
consumo e la dotazione dl attrezzature sanitarle.

Anche 11appoggio del sistema ospedaliero rientra
In questa prlorita. In questo campo si tende ad applicare
nUOVl orientamenti che privllegiano la realizzazione di
ospedal i di dimens ionl mode ste (fino a 200 Iett i) ma ben
lnserltl nel sis~ema dl sanlta pubblica, attrezzatl in modo
appropriato: crlterio discriminante e soprattutto la
garanzia che 1 costi ricorrenti della gestlone degli
ospedali, sia nUOVl che ristrutturatl, non costitulscano

oneri aggiuntlvi per il bilanclo pubblico ma siano
compatibill con esso. In questo senso, ad esemplo si sta
lavorando per la ristrutturazione dell' Ospedale di Granada
in Nicaragua e per il futuro Ospedale di Ouagadougou.
Naturalmente gli orientamentl menzionatl non hanno una
applicazlone rigida e talvolta vi possono essere lniziative
puntuali 0 speclallzzate In relazione a particolari esigenze
de 1 Paesi.

La cooperazione sanitaria italiana ha stabillto (e
intende sVlluppare nel 1992), SOlldi collegamentl con 110MS
con cui si realizzano importanti interventi internazlonali
quali, ad esemplo, il programma Salute, Amblente e Lotta
contro la Poverta, il programma per Ie emergenze e quello
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per le popolazlonl vittime di catastrofi 0 di conflitti, che

Sl collegano anche ai Centrl OMS di Addis Abeba e Maputo e
al Deposito dl Pisa dell'UNDRO sostenuti dall'Italia con i
contributi annuali.

Si sta cercando di stabilire collegamenti tra
programmi bilaterali e attivlta degll Organismi

Internazionall. Con l'UNICEF, dopo la conclusione di alcuni
importanti programmi per la salute dell'infanzia, verranno
defini ti nuovi interventl, a partire dal 1992: in essi,
eVltando una sovrapposizione con i compiti dell'OMS per gli
aspe tt l sani tari, dovra esse re data priori ta ai prob lemi

dell'lnfanzla abbandonata, degli adolescentl a rischio e
delle famiglie piu in difflcolta.

PlU in generale si cerca di promuovere il
coordlnamento delle diverse Agenzie delle Nazioni Unite
nell' affront:are i problemi di salute e sopravvivenza delle
popolazioni. Ad esemplo agli interventi in favore delle
popolazioni rifugiate e sfollate in America Cent:rale
(PRODERE) collaborano UNDP, UNHCR, OMS e ILO: II modello
opera tivo sperimentato in tale occasione ha attirato
l'interesse di altre cooperazioni.

Per quanta concerne le
dei programmi socio~sani tari, si
forme di gestione che risul tano
programmi.

In particolare occorre diversificare non solo gli
affidamenti a seconda della speciflcita dei programmi, ma,
in seno alia stesso programma, pUG risultare opportuno
affidare le componenti che hanno caratteristiche specifiche
a diverse agenzie esecutrici, ciascuna realmente competente
nel settore considerato.

E' posslbile identificare campi per i quali eSlste
una maggiore affinita e competenza delle ONG (lavoro
comunitario, metodologie parteclpatlve, utillzzazione di
volontari, settori socio~produttivi coiiegati con la sanlta
pubblica, formazione di personale di base, interventi
puntuali nel campo proprlo dell'ONG), altrl per l quali e

piG opportuno II ricorso a Societa (opere civili complesse,

modallta di realizzazione
sono andate prec isando le
piG adeguate al tipl dl
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grandi opere di ri sanamen to amb ien tal e), al tri per i qual i

occorre far ricorso a strutture pubbliche 0 private
specializzate (tecnologie sani tarie, inquinamenti chimlci 0
radioattivi, forniture sanitarie), altri infine per i quall
pUG essere indispensabile l'apporto di strutture pubbliche
nazionali, quali l'Istituto Superlore di Sanita (sanlta
veterinaria, lotta contro la malaria, leishmaniosi ecc.) 0
alcune Universita (formazlone, ricerca), 0 ancora strutture
delle Regioni (pianificazlone e organlzzazione di sistemi
sani tari) .

L I importanza quanti tati va de lla gest ione dlretta

degli interventl da parte della D.G.C.S. si e andata
riducendo: essa risulta ancora indlspensabile in interventi
di emergenza, utilizzazione di esperti dipendenti da Enti
pubbl ici, programmi in zone al alto rischio, 0 di notevole
complesslta -polltica, necessita di alta flessibllita dei
piani operativi, coordinamento con Organismi delle Nazioni
Unite 0 di diversi lnterventi tra lara, collaborazlone
dlretta con Ministeri per programmi che influenzano le
politlche nazionali. Una plccola componente in gestione
diretta, inoltre, pUG essere In molti casi utile per
garantire meglio il coordlnamento e l'efficacia di programmi
affidati.

Circa gli aspetti dl programmazione, valutazione,
gestione e controllo dei programmi socio~sanitarl,
continuera nel 1992 il lavoro gia avviato nell'ambito della
D.G.C.S., dove diversi gruppi di lavoro stanno rivedendo i
criteri e gli standard fin qui utilizzati al fine di
qualificare sempre di pili la cooperazione italiana nel
contesto internazlonale.
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~ Set tore agricolo

L'obiettivo di fondo della cooperazione nel
settore agricolo resta quello di sostenere l'autonoma
capaci ta di produzione alimentare dei PVS, favorendo sul
terreno la partecipazione locale ed il ricorso a tecnologie
appropriate. Ad esso si affianca quello della assistenza
alle istituzioni nazionali preposte allo sviluppo agricolo
sotto il profile tecnico ed organizzatlvo.

Nell'ambito dl tale obiettivo di fondo si
differenziano gli interventi a seconda dell'area geograIlca.
L'apertura ai Paesi europei Jugoslavla e Turchia~ ha
comportato un approccio basato sulla collaborazione
scientiflca tra istltuzioni italiane e locali per l'avvio di
progetti di sperimentazione e adattamento alla situazione
locale di tecniche colturali (girasole) e zootecniche
(ovinicoltura) gia diffuse in Italla. La sl~uazione politlca
purtroppo ha per ora paralizzato in Jugoslavia tale
processo. Pur con caratteristiche particolari tale approccio
e gia consolidato con Paesi di altra aree (Argentina per
l'America Latlna, Cina e Filippine per l'Asia, Algeria e
Tunisia per il Bacino del Mediterraneo). E' soprattutto
nell'Africa subsahariana e nei Paesi piu poveri dell'America
Latlna che si interviene sul tessuto produttivo
direttamente.

Lo Sviluppo Rurale Integrato (S.R.I.) e la
modalita di intervento che ha avuto ed ha tutt'oggi maggiore
diffusione e maggiore peso nel settore agricolo. Nel corso
del 1992 saranno in fase di svolgimento progetti di S.R.I.

in Senegal, Burkina, Niger, Angola, Mozambico, Bolivia.
I beneficiari sono di norma plccoli agrlcol tori

singoli 0 associati in aree ben defini te corrispondenti a
divisioni amministrative per agevolare al massimo il
contatto tra istituzioni e popolazione. Nell'ambito di tali
aree vanno poi indivlduate zone agronomiche il plU possibile
omogenee per non frammentare eccessivamente gli lnterventi.

L'articolazione tra le attivi ta plU strettamente
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agricole (miglioramento delle tecniche colturali,
introduzione di sementl piu produttive etc.) con attivita
comp lemen tari (in te rven ti infras tru ttural i, soc io~sani tari ,

artiglanato e piccola industria legata all'agrlcoltura etc.)
comprese quelle flnalizzate alla salvaguardia delle risorse
naturali (corretta gestione dei baclni imbriferi per le zone
montane, costltuzione di piantagloni di villagglo per legna
da ardere, difesa del terreno agrario con frangivento etc.)
sono indispensabili per l'effettivo miglioramento della
qualita della vita delle popolazionl rurali cOlnvolte.

Nel corso degli anni sulla base delle esperienze
acquisite la tendenza e stata di dimlnuire il peso delle
azioni svolte direttamente dal progetto in favore del
sostegno alle lstituzloni locali preposte in termlni di
capacita progettuali, organizzative e operative. ClO ha
comportato la necessita di una maggiore attenzione al quadro
iStl tuzionale dei progetti per assicurare la prosecuzlone
delle attivita nel tempo.

Tra le nuove tendenze, per tener con to della
necessi ta di gestlone delle risorse, si registra la volonta
di sensibilizzare le com~nita locali affinche da sole
possano gestlre costantemente nel tempo uno sviluppo rurale
compatibile con la conservazione di tall risorse. Tale
impostazione ha come base teorica il cosiddeto Primary
Environmental Care (PEC) su cui la nostra cooperazione ha di
recente organizzato un seminario internazionale.

Nell'amblto degli interventi multisettoriali e

possibile individuare alcuni principi~guida comunque valldi:
~ la rispondenza delle linee di un programma con il piano di

sviluppo del Paese interessato e con esperienze gia
maturate e la prima condizione da verificare;

~ la chiarlficazione dell rassetto fondiario e fondamentale
per avviare il processo di sviluppo e superare la
sussistenza. Nessun agricol tore e disposto ad accettare
I'usa dl fattori di produzione piu efficaci
(fertilizzanti, sementi migliorate, meccanizzazione) e
quindi plU costosi senza la certezza del titolo di
possesso della terra;

~ l'introduzione di innovazioni che tendono ad aumentare le

produzioni va fatta tenendo conto degli squillbri che ClO
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comporta e quindi dei correttivi da apportare;
~ llassistenza tecnica va vista come supporto alle capacita

locali e non come sostituz1one delle stesse.

Le modalita di esecuzione sono strettamente legate
al tipo di intervento. 8i incaricano istituzloni
scientifiche sulla base di convenzioni ad hoc per i
programmi di ricerca e sperimentazione. Lo S.R.I., definitl
gli obiettivi specifici del progetto, lavora sulla base dei
piani operativi che vanno continuamente verificati e
aggiustati: in tale situaz10ne la presenza della D.G.C.S. in
forma diretta 0 delegata e necessaria, per d1alogare con le
controparti locali e per gUldare il lavoro dei progettisti e
delle imprese, quando sono previste.

La collaborazione con gli Organismi Multilaterali
e 1mperniata sul programma con la FAG per quanta riguarda le
Nazioni Uni te. Esso si configura come un contr1buto
volontario destinato a finanziare progetti identificatl Q1
comune accordo sulla base d1 linee guida deflnlte nel
Comi tato Consul tivo Italia/FAO da tenersi all'lncirca una
volta llanno. Dopo la riun10ne del luglio 90, si prevede la
prossima entro la fine dell'anno.

Nella nuova impostazione del Programma, segui ta
all'impegno di contribuire al trust fund FAG con 40 mlllardi
per il biennio 91~92, e stata data partlcolare enfasi alla
partecipazione a programmi multidonatori per la formulazione
di strategie di intervento. Per ora sono stati scel ti 1
settori: Forestazione, Sicurezza alimentare, Pianificazione
agricola e supporto istituzionale.

In particolare per il settore forestale~ambientale
1 IItalia partecipera non piu come osservatore al Tropical
Forestry Action Pr~gramme (TFAP).

Ii TFAP puo essere defin1to come un approccio
concettuale, un quadro di riferimento ed un meccanismo di
coord1namento per il salvataggio e la ricost1 tuzlone delle
foreste e delle aree boschive tropicali. Esso Sl propone di
aiutare 1 Paesi a pianificare le politiche e ad attuarle al
fine di proteggere e migliorare il patrimonio forestale,
utilizzandolo correttamente per il beneficio economico e
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ruolo di mobilltazione sociale a tutti i livelli all'interno
dei Paesi interessati, al fine di creare un clima
generalizzato di opinione favorevole alle politiche ed alle
conseguenti azioni da in trap rendere.

E' infine concepi to com~ strumento per aumentare
il flusso di aiuti e di asslstenza al settore forestale,
attualmente fort~mente penalizzato rispetto ad altri.

Il valore di tale scel ta e duplice: da un lato
consente di avere un ruolo attlvo e di utilizzare e
migliorare le competenze i t~liane nei settorl sopraci tati,
dall'altro l'impostazione data nell'ambito dei programmi
mul tidonatori e un utile e inattaccabile quadro di
riferimento per la formulazione dei programmi bilaterali.

Sempre a livello di concertazione internazionale

l'Italia contrlbuira insieme al princlpali donatori europei
anche per il prosslmo triennio al supporto tecnico,
scientiflco ed operativo del Comitato Interstatale
Permanente per la Lotta alla Desertificazione nel Sahel
(CILSS) .

Tale organizzazione regionale ha la finali ta di
promuovere la riflessione nel settore della sicurezza
alimentare e della lotta alla desertificazione, di favorire
il coordinamento internazionale degli aiuti e di rendere
coerenti tra lara le poli tiche di sviluppo nazionali dei
Paesi membri.
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~ Settore energia

Negli ultimi anni la Cooperazione italiana per Ie
iniziative nel settore energetico ha cercato di lspirarsi ad
alcune linee di condotta: perseguire la massima possibile
uti lizzazione di risorse locali (ad es. cercando di
sviluppare le locali rlsorse geotermiche); tenere conto
della necessaria integrazione tra la produzione, la
trasmissione e la distribuzione dell' energia; privilegiare
le iniziative tese alla riabilitazione dl preeslstenti
capacita di produzlone; tenere conto delle attlvita di
cooperazione portate avanti da altri donatorl bilaterali e
multilaterali.

Si intende, nell'anno 1992, contlnuare ad affinare
ul teriori specifici cri teri per la valutazlone ed' il
monitoraggio delle lniziative del settore.

Basi di partenza per l'adozione di tali cri teri
saranno, con i necessari aggiustamenti che terranno conto
delle specificita delllintervento ltaliano, e della maggiore
diversificazione dei nostri interventi rispet~o a quelll
svolti nell'ambito della Convenzione di Lome, le
elaborazioni e le conclusioni cui sono recentemente
pervenute (anche con il contrlbuto dell'Italia) le strutture
della Comunita Europea in fase di definizione di linee guida
valide per progetti energetici da finanziare nell'ambito del
programma di cooperazione ACP/CEE.

Alcuni dei nodi essenziali emersi dal confronto in
sede comunitaria e sui quali proseguira nel 1992 la
riflessione nel settore energia riguardano 11installazione
di nuovi impianti di produzione idroelettrica in rapporto ad
alternative di tipo termico soprattu~to in relazione al
rispettivo impatto ambientale; la valutazione costi~benefici
dei programmi di elettriflcazione rurale, positivi dal punto
di vista dello sviluppo sociale e del miglioramento delle

~~ condizioni di vita ma molto costosi; la connessione fra

l'installazione di nuova capacita produttiva e la creazione
di appropriate reti di trasmissione e di distribuzione
dell'elettricita; la questione del potenziamento della
manutenzlone degli impianti e della gestione economica e
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~ecn~~a da par~e locale.

Sono temi che vanno affrontati caso per caso ed in
coordinamento con l'azione dei Paesi donatori e delle
Istituzioni Finanzlarie Internazionali. La cooperazione
italiana ha comunque acquisi to una grande esperlenza nel
passato decennlo, poiche l'energia elettrica e uno dei

Settorl in cui maggiori sono state le realizzazioni e plU
evidente la lara efficacia; nel periodo 1981~90 sono stati
finanziati a credito di aiuto piG dl 60 progetti di
produzione e distribuzione di elettrici ta, di maggiori 0
mlnori dimensioni.

Anche nel triennio 1992/94 si intende assistere l
Paesl beneficlari appoggiandoli nella preparazione e nel
finanzlamento dei progetti energetlci, con un'attenzione
partlcolare nei Paesl dove ClO e possibile, come ad esempio
II Paklstan, per quelli che cOinvolgono, In un quadro
garanti to dalle Isti tuzioni Finanziarie Internazionali,

l'investimento di capitali privatl a fianco di quelli
pubbllci, per dimlnuire l'onere dei progetti per il bilancio
dello Stato. -
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~ Opere idrauliche

In passato le attivita della Cooperazione italiana
nel settore idraulico hanno registrato un notevole impulso
nel quadro del "Decennio Internazlonale dell'Acqua Potabile"
(1981~90) nel Quale essa ha contribui to efficacemente ad
affront are gravi problemi idrici in numerosi PVS
(soprattutto in que IIi dell'Africa saheliana), verificatasi
a seguito di lunghi periodi di siccita aggravati, In alcuni
casl, da critiche situazioni politlche interne.

Gli interventi sono stati rivolti sia al campo
dell'idraulica rurale, al fine di migliorare Ie condizioni
di vi ta delle popolazioni e di arginarne l'esodo verso i
grossl centri urbani sia, e sempre piu intensamente, al
campo dell'idraullca urbana (acquedotti e fognature), al
fine di soddisfare il crescente fabbisogno idrico delle
citta, ingrandltesi a dismlsura, e risolvere i conseguenti
gravi problemi di risanamento.

Attualmente, attraverso le rilevanti esperienze
maturate nel settore si sta cercando di impostare una
politica di intervento nel settore idraulico che, nelle
scelte prioritarie, ricerchi un sempre piu stretto
coordinamento con gli altri donatori e differenzi le
tlpologie di intervento a seconda delle aree geografiche.

Va sottolineato che nella maggior parte dei PVS vi
e una generale tendenza a richiedere ai Paesi donatori il
finanziamento dl progetti mlranti al soddisfacimento dei
problemi legati al rifornimento idrico e aIle fognature di
medi e grossi centri urbani dove maggiormente e sentito il
problema igienico~sanitario legato a consistenti fenomeni di
inurbamento; ad essi sono spesso associate importanti opere
idrauliche (dighe e condotte).

Nell'area del bacino del Mediterraneo per esempio
e data grande importanza alIa realizzazione di grossi e medi
impianti di depurazione di acque reflue mentre in America
Latina, parallelamente alla realizzazione di acquedotti e
fognature, e dato notevole impulso alle grandi opere
idrauliche non solo per approvvigionamento di acqua potabile
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ma anche per lrrigazione e produzione di energia.
Si tratta di un atteggiamento comprensibile da

parte dei governanti dei PVS, che devono dare risposte
immediate al problemi sempre piu drammatici delle megalopoli
del Terzo Mondo. Tuttavia e altrettanto fondata la
preoccupazlone di chi richiede di intensificare
parallelamente nelle aree periferlche e rurali gli
interventi di idraulica, sia come rifornimento dlacqua che
come opere di risanamento ambientale: la disponibll ita di
acqua pua costi tuire infatti un freno iniziale di qualche
efficacla, se unito ad altre condizioni, all'esodo verso le
grandi ci tta. Su questa linea si sta formando un consenso
all'interno del gruppo dei Paesi donatori dove vi e

inquietudine soprattutto per la tendenza che si sta
consolidando nell'Africa sub~sahariana di dedlcare le
ri sorse, 1imi tate, di sponib II i pe I' le ope re di idraul ica

soprattutto a grossi interventi in aree urbane: in Africa
inoltre il futuro di progettl di questo tipo e reso incerto
anche dai probleml connessi con 11assistenza tecnica, la
manutenzione e la gestione degli impianti.

Per quanta riguarda l'Italia, nel prossimo futuro
sara rivolta una maggiore attenzione ai programmi di
idraulica rurale, quali pozzi, piccoli acquedotti rurali,
bonlfiche, sistemazioni agricole, protezione dagli eventi di
plena dei fiumi. Nei Paesi dell' Africa sahellana e nostro
intendlmento privilegiare gli interventi di idraulica rurale
a completamento 0 estensione di fasi precedentl.

Anche nelle altre aree, in particolare In America
Latina, le scelte programmatiche saranno flnalizzate non
solo al soddisfacimento immediato di gravi situazioni
idriche e igienico~sanitarie in ambiente urbano ma anche al
ristabilimento dell'equilibrio citta ~ campagne.

Nel campo dell'idraulica urbana, al fine di
garantire una effettiva continui ta delle opere reallzzate
nel tempo, si tendera ad una razionalizzazione delle
strutture ed all'ottimizzazione e difesa delle risorse piu
che ad un ingigantimento delle infrastrutture ed
all'applicazlone di tecnologie difficilmente gestibili dal
personale locale; cia naturalmente ad eccezione di
importanti opere con componenti ad alto contenuto
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tecnologico, ritenute assolutamente indispensabili per
l'approvvigionamento idrico di grossi centri urbani.

Una particolare attenzione sara posta sia alla
manutenzione delle opere realizza~e, per mezzo di
un'adeguata formazione del personale locale, sia,
soprattutto, alla sensibilizzazione e coinvolgimento delle
popolazioni interes sate. Si tratta di un fat tore chiave nel
successo di un intervento che si innesta spesso su rapporti
di proprieta preeslstenti e relazioni complesse fra gruppi
di popolazione. 11 coinvolgimento della popolazione e meno
difficile da ottenere in ambiente rurale piuttosto che
urbano. Seguendo una linea avviata 10 scorso anno (Africa
occidentale, Ecuador), anche nel 1992 si cerchera dl
affidare ad ONG programmi di tale tipo 0 componenti
all'lnterno di interventi pili ampi.
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~ Trasporti e comunicazioni

La dlsponibillta di.finanziamenti esteri a titolo
di aluto pubblico allo sviluppo e ancora per la maggior
part:e dei Paesi del Sud la condizione essenziale per poter
intraprendere progetti di infrastrutture pubbl iche di
trasporto. In effetti, anche in un quadro di crescente
liberalizzazione delle economie dei PVS e di un magglor peso
relativo del settore privato, non esistono ancora le
condizioni perche i capltali privati affrontino gli oneri ed
1 rischi di compartecipazione nell'lnvestimento di capitali
in infrastrutture dl trasporto, a differenza di quanto, ad
esempio, sta avvenendo nella produzlone di energia
elettrlca.

Da parte ltaliana quindi viene mantenuta la
priori ta per progettl nel settore. Rlspet:to tuttavia
all'inizio degli anni Ottanta, un elemento sempre plU
importante nella valutazione dei singoli progettl e 11 lara
inserimento 0 meno nel piani di investimento pubbllCO che la
maggioranza del Paesi in via di sviluppo ha ormai redatto
d'intesa con le Istituzioni Finanziarie Internazlonali, per
avere una maggiore garanzia sulla sostenibilita degll
stessi.

Come orientamento specifico, inoltre, da part:e
italiana Sl cerchera anche nel futuro di dare priori ta, al
due aspetti della dimensione regionale dei progetti e della
manutenzione e riabilitazione delle infrastrutture
esistenti.

Circa la dimensione regionale, essa e ovvlamente
un riferimento necessario nel caso di Paesi senza sbocco al
mare. L1Italia ha gia finanzlato, e contlnuera a farlo nei
prosslmi anni, progetti regionali dl comunicazloni in tre
aree africane: 11Afrlca Australe, il Corno d IAfrica e, in
misura minore, l'Africa Occidentale. In Africa Australe
porteremo avanti i progetti identificati nel corso degli
scorsi anni, in ambl to della Commissione SADCC sulle
comunicazioni: in particolare nel 1992 inizieranno i lavorl
di riabilitazione sul tratto mozambicano della ferrovia che
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definiranno con le Autorlta swazi le modalita d'intervento
dal loro lato della frontiera; verra aumentata la capacita
di utilizzo dello stesso porto di Maputo con lavori di
dragaggio; si interverra nel nodo ferroviario del porto di
Belra; verra completata la modernlzzazione del collegamento
di telecomunicazionl fra Beira e 10 Zimbabwe.

Nel Corno d'Africa continueranno i lavori di
ampliamento del porto di Gibuti e rimane da verificare, all a
luce degli sVlluppi in Etiopia, l'interesse da parte del due
Stati coinvolti alla riabilitazione della ferrovla Gibuti ~

Addis Abeba.
In Afrlca Occidentale, e stata concordata in sede

di Commiss ione Mista col Senegal la terza "tranche" della
linea ferroviaria Senegal~Mall di cui sono state gia.
finanziate le prime due precedenti negli anni passati.

Circa i probleml de lla manutenzione e
riabilitazione, si ritiene essenziale investire maggiormente
sia nel miglioramento delle infrastrutture esistenti, Sla
nel potenziamento di strutture locali di manutenzione. Nel
campo stradale, in Africa nel 1992 si avviera a Gibutl un
progetto di manutenzlone col coinvolgimento di risorse e
personale locale, mentre in Guatemala verra dato appoggio
alle strutture pubbliche per la costruzione e il
mantenimento di piste rurali. Nel campo ferrovlarlo, si e

sempre data da parte itallan a gran de importanza alla
riabilitazione delle linee che hanno ancora giustificazione
economica, anche nella prima meta degli anni Ottanta, quando
influenti Organismi Internazionali favorivano chlaramente 10
sVlluppo del trasporto su ruota: tanto piu si intende
continuare ora in quest a direzione, quando gll stessi
organismi hanno rivisto le lara posizioni in senso plU
favorevole al trasporto su rotaia.

Circa le telecomunicazioni, infine, si continua a
dare gran de priorita al finanziamento di nuovi progetti nel
set tore, tramite 10 strumento quasi esclusivo del credito di
aiuto, a condizionare che essi siano inserltl in pianl di
investimento pubblici: nel 1992 partir anno, fra gli al tri,
progetti in Uruguay, Filippine e Vietnam, Paesi dove per la
prima volta si interviene nel set tore, mentre continuera la
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pluriennale assistenza tecnica
Mozambico dl costruirsi una
telecomunicazioni.

a do no che sta permettendo al

efficiente rete interna di
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ELENCO DE~ PAESI PRIORITARI

(ottobre 1991)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.

\ LIYELLO
AREE \ D1

\ PRIORITA
\

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

EUROPA CENTRALE E
HEDITERRANEA

BACINO DEL
~.EDI TERRANEO

AFRI CA
SUB~SAHA.qIA..,'{A

AS1A E
PACIFICO

AMERICA
LA TI 1'1A

PRI~.A
PRIORITA'

SECONDA .
PRIORITA'

Paesi per i quali i1
C.I.C.S. si riserva
di intervenire con
successiva de1ibera

-:. ~

Romania

Libano
Ter"itori Occupati

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

TOTALE 1'1UMERO
DEI PAESI PER
LlVELLO DI PRIORITA'

Albania
Jugoslavia
Polonia
Ungheria

Turchia

Algeria
E9itto
Marocco
Tunisia

Giordania
Ye!3len

M1go1a
Etiopia.

Hozambico
SOIJalia

Tanzania

Gibuti
Kenya
Senegal
Sudan
Z b..babwe

Cina
Filippine

India
Pakistan
VietnaJI

Argentina
Bolivia
Cile
Colombia
Peru'

Bras ile

Costa Rica"
Ecuador
Giamaica
Guatemala
Nicaragua
Rep.D05inicana
Uruguay

VeneZ1lela

TOTALE : 20 TOTALE : 20 TOTALE: 3
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