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LE IMPRESE PUBBLICHE AL BIVIO DEL RISANAMENTO 
Quattro 
condizioni 
del PCI per 
l'ex Egam 

TI Coiiiil.ilo ili lii|iiiila/.ioii(> 
rlpII'KjMin è .-l.ilt» prorogatn 
per due ine^i. In •(in--Ie» spa
zio ili Irinpn il Parlamento ili-
•ruteni e afTionlrrà — i* qiii*-
«lo un impiglio dille fur/i; 
politichi- ilrll.i in.i<:;:iiir.iii/.i - -
i He pi.ini ili «-Unir- f.irriai 
«pcri.ili, iniiici ai iii-lllCl.illiir^i-
ri . I1K(-|.I no-li— i l<- ) «• il ili»e-
(iiii ili li- '̂̂ i- por il lino fi-
naii/iniiieiilo. 

I.a viti-ini.i 111:.un <'- iliinqiii* 
nrrivnia, l'ini molli ri lari li <• 
molle ronlr.iilili/ioni. alla «uà 
f.i-e coni lu-i\ a. (li-rrliiaino ili 
fare il punti), formulare al-
riiiic propo-lc i- tir.in- alni-
ni- roiii'lu-ioni pnlilirlir. 

\«*l i l lumini l i in i-ui r-plo-
• e l'<i . I IT . I IC » l '^.im. -i fron-
tfy^i. i i mio In- a l l i -^ iamt -n l i , 
tri» liner- il i inli-rvi-iilo poti l i -
ro . 

I.a pr ima, r.ipf'^'^i.il.i il.il 
ni ini- l i -ro tirilo l ' I ' .SS., invo
ca»,.i il.il l ' . i r l . im'i i to una «|n-
rii- ili -analiii'ia : -i -.ni' l i l ir-
l n i loxii l i p.itr.iii- i ili-liili e du
pli lo -riii ' / l i iui-nlo ili'H'l-'.iili* 
ormai ini l i fci i i l i l i i lc. le a/i i -n-
• li- -an-lilii-ro p.i —-ili* a l l ' l l t l •• 
n i r i ' . N I « fu /a roml i / i on i . -i-n-
Z.l IH---IIII I rn la l ÌMi ili pio-
uramma/ioui- . In im-rilo alle 
< \ I I I -P ilr-l i l i -a- tro l in in / i . i i in 
ipir - la l«--i i-ra mollo ron-p-
puri i lo: meglio inol i t i i i una 
pietra «opra. 

Una linea 
punitiva 

T.a spronila linea ai «-va, «•«>-
r »* 

me I.irci,il.i. un marralo ca
rattere p u n i l i \ o . e (-crlami'iili* 
ron ipialrlip ragione: - i i i -o|va 
la ro-.i a polpi ili podice r i -
vili». facci.imo fal l i re IP a/.ieu-
«lp rhr» -OMO siale go-lilc .iv-
\ enluro-aii i i ' i i lp, per in l«-r«--«i 
«li pura Injtiea rl i i-nlelare e 
fot logovcri ial ìva. 

M a . i i leliiti i l e i rK^a i i i . ro
me è nolo, avc iano Milli la 
f i i le i i i - - ioni ' dello Sialo: an-
rln» il fa l l imento gencral i /za-
fo ili-Ile iiiipre-c aircl i l ic avu
to qil.lM lo =li---o ro- ln ili-Ila 
«.ui.ilnri.i con molle migliaia 
«li lavoratori l ice i i / i . i l i . v i l l i -
ine ili Emani l i prima e del 
fa l l imento poi . | Y r ili p iù . 
«lielrn le solide ariMimriil.i-
/ i o n i f i i iau / iar ie . - i profi la-
la i in i i i lcrc-- i pr ival i (lesiiì 
Fiat n Savio) rl ie non potr
anno min creare impiipl i i i l ini 
r it i piano economico. 

Ili*iij!ii;iva .-rcslii-ip. «piin-
rl i . una terza -trai la. Scioglie
re l 'Ebani ron una Icsin» rlip 
«ii l iordina--e la i lc - l ina / imie . 
il r i -ai i . imenlo fìiian/iarin. il 
r i lancio proi lut l i \o di-Ile a-
7Ìemle vital i ilei gruppo ad 
lina pro^rauiiiia/.ione il più 
po--il>ile rinoin-a e Innii imi-
ranlp. I.a programma/ ione 
II \«»V.I rotile roti i l i / ini ie nrre* -
«ari.i. r i m l i \ idu.i7Ìone preci
da e roi i rrela i l r l lc rinite v 
«Ielle ri-*iHin*nliUilii f i zue l l iw 
ilello «perperit P ilella r r i * i . 
Si « I I I I O I . I I I M niellerò in ope
ra meccani-mi chi- imliv iilua--
j r r n l.ili rai l -e e tali re-poll-
«altil i là. 

l ' r c ia l - r ipic-la ler /a ipolp*ì. 
«ppo i i i . i l a «lai «inilarali r ila 
un i . i - ln * r l i i r r .min i lo parla-
niei i lare. coiiiprenilenle (dire 
alla « ini - l ra . .incili* la uiaz^ìn-
r.iuz.i «lei democri - t iani . 

Non c'è iluli l i io. rl ie nella 
«ppl ica/ ione ri imri- l . i di quel
la l inea anrl i r per una perla 
m.icrliino-.i o>m|>lr--ilà della 
lesse clie romici a iml i i i i i e a l 
l'Olir ind ica / inn i , -nini r i i ipr- i 
l i m i l i e roiltraili l i / . inuì rlic 
jter un unno lianm» ritardalo 
le ««tlimimi più efficaci. a 
fronte «li una *ppi.i z'ìh -n-lc-
nul.t ili l'Pii 120 mi l i a rd i . 

Ol ial i • imo ' ta l i «|iir-li l i 

mil i? Innanzitutto l ' i i i -nff i -
i-ienlc impegno imprendi lo-
riale i l e l l ' K M e i l r l l ' l l t l ci,e 
non lianiiii voluto credere nel 
carattere nuovo e impegnativo 
della deci-ione del Cariameli-
lo di clalinraro, i l i -m ic i e «• 
approvare 'e r i programmi di 
rnmpar ln . 

E' poi la lemlei i /a a « * . i l -
\ a r c ) i i M-rclii gruppi d i r i -
Si'iili-, ;• r imel lp i l i o-tinata-
meiile in ciri-ola/inue a I l e i -
\ e r - n siii'i-e--ivi « comitati 
leeniei » o eo-e - i ln i l i . 

Quegli l i m i l i , che il govrr-
no non lia «inora denuncialo 
con la dovuta energia. po««o-
no e deliliono e««ere rimossi 

•in i|iie-la fa-p r i - o l u l i \ a . 
fi 'p «lato un luniMi ih-r per 

r i - lal iora/ ioi ie dei pro^raimni. 
Ora e--i -imo -ollopo-l i al 
confronto Ira Muli ( l i t i ed 
K M ) e - imi. ir . i l i IÌ.Ì un lato. 
al i l i l ial l i lo parlamentare dal l ' 
altro. Doldiiaiiio dire clip dal
le iuipo-ta/ ioi i i originarie ite
gli l .n l i . a l l ra \er -o le deci-io
ni del CUPI t> alti i\ i r-o il i l i -
li.illilo nelle faliln ii In- e nel 
I'.il lamento alcune ipote-i re.i-
l i - I Ìcl ie e po- i t i \e -ono piner-

Si è coni imi . i lo . ad e-eni-
pio. a ron-iderare le pro-pel-
live imin eml i lo i i ili più «erie 
della ricerca e della colliva-
/ ione minerar ia , proponemlo 
una i|iolc-i di inipe^no reale 
n i i r , i p p r o \ viiiioiianiento in-
terna/ ionale e nella lavora
zione di metal l i non ferro-i 
che è. tiualmeiile. un rifiuto 
i l e i r a - - i - l e n / i a l i - n i n . p una 
-cella chiara e i£Ìn-la. rolli*-
naia anelli* ad una prnpo-la 
di programma -etloriale a-
\ a u / a l a dal ( i l P I nel l 'amli i lo 
i le i rappl ica / io i ie della IPS-ÌP 
|>er la rieoiivei>ione iml i i - l r ia-
le. Cerio, -ono i l i - ru l i l i i l i . nel
la pratica real i / /a / . ione dei 
programmi , l'ampiez/.a e i 
. - .ocell i ili ipie-la -cel la, ma 
almeno c'è finalmente un ter
reni) i l i iniziativa imprendito
ri.ile che può rompere In 
vecchia Ionica ilei -u - - i i l io e 
ilell 'a-«i*lcii/ .a. 

l'.d egualmente al i l i fuori 
ili vecchi «cheini a-M-len/.iali 
può fé d o \ r à ) e<-ere i l pro
gramma d e l l ' i n i per lo svi
luppo del -ellore ile-ili acciai 
-peeial i . in corri-pomleiiza 
con un procedo di ipial i f ìra-
zione e d ì r inno\ amplilo 
lernolosico della «iilerur-iia 
i tal iana, rhe neali arr ia i spe
ciali può avere il -no «ellore 
ili punta. 

Le proposte 
punto per punto 
Nel la ( l i<rU"innp «Iella lep-

•:•• ili l ìnanziamento che deve 
- lan/ iare circa 8'itl mi l iard i in 
•I anni . i|iie«|c saranno lo l i 
ner «Iella uo-lra iniziativa e 
della nostra proporla: 

1. caranl ire inecraiii- i i i i ade-
cu.ili . - ì ir . irrrr lni i irnl i i più pre
cido e approfondilo «Ielle pan
ie della c r i - i . in modo rhe r«-
»o «ia condono più celeniien-
le e più eff iraremeii le «il lut
ti i p i an i : 

2. a»«irnrare le «railrnzr* pro-
rise ili rontrol lo par l j in rn la r r 
a po- t r r ior i . in limilo ila sa-
ranliro no iiupioso ilosli «lan-
/ iameit t i fondalo «ni ri«tahil i -
inentn i l i eri lori d i r ronomic i -
tà e di r f f i r ienza: 

.1. mantenere sii impuzil i por 
la ristrutturazione e il r i lan
cio dei «pilori \ itali al lra' .rr-
««» programmi di reale «vilup
po. \ piloro le aziende non e«-
-enzial i a tali «pilori, l iquidare 
le aziende colpite da ima r r i -
«i inesanrihi le; lutto r io «loie 
.1» l e n i r e , rome indirà e«pl ir i -
lauiotite la lesse, caranlendo 

FERDINANDO CAMON 
UN ALTARE 

PER LA MADRE 
L'autenticità di un romanzo 

nel giudizio della crìtica. 
Cin io r i h.ì vm:o ).\ ». n b.in.ielii 
cr*n un Iihro l i imi *.'.:. .\ norma .. 
Non jono tvo!:i i !:'^r: di ou-»'.* 
ff>r/.i... C.iivon !M ->CT.:!O e «-iTo!-
f\o per i*.i:i! i:n.i ri;'.]; r^c'i: \c-
ritàchc ia \-.:.Ì e CVIN.-IVC. 

C".; io Ho • L irrori-) 

„.un.i lincila v^r.ip.iit.i c i c«.«cn-
7ialc .. in cui ia conuiiivitine C 
Io >ir,i,'ui app.iionc temperali da 
lina niisterio»..! -.larita. lasciando 
vn.ì impresone di tor/.i e insie
me di dolce/Al 

Lo'cn:o \lt»:,io • LjSttimp.i 

Con -Un a!t.ire per hi madrc>C.i-
flion h.ì sprillo il Iih:o MIO piti au-
lcntik.0. vinello nel quale ha dato 

\oee «:otTime«;»;a e asprj. la \occ 
del'.i p;eta. al contenuto liturgico 
i!; n*:ni prcehicr.1 in «-requiem». 

/.'.•."o Siciliani* 
Cctjt •'«' l'tUil Seni 

Cr ' ion e uno vIei cìoi.ini scritto
ri pai r:i:oro»;e :n;ercN>aniieque-
sto r.ic«.iint(» e !a MIJ co>a niiclio-
re .. p.icme di appassionala e so-
b;:.\ inten-ita. CLuniio Marah.rii 

11 Rc\10 del Carlino 

...la ricerca a ritroso, sommessa 
e Mruccentc. di una \ ita aldi fuori 
della Mona, mi sembra [il suo ro
manzo] più riuscito, più intenso 
e puro. 

Ciio\ anni Roboni • Tuttofigli 

Bisaglia alla Camera insiste sulle 
difficoltà finanziarie - Ma quel 

che più serve è recidere 
le cause dello spreco e operare 

un rilancio produttivo 
e imprenditoriale, mobilitando le 

forze sane e disponibili 
Dal settore pubblico un apporto 

determinante ad una 
nuova fase di sviluppo 

Investimenti PPSS 
coperti all'80% 
tramite indebitamento 
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Ruoppolo (comitato liquidazione del l 'EGAM) e Bisaglia 

i I h e l l i ncei ipa/ ioi ial i : è per 
i|iio-to chi* ahhiaino denun
ciato l ' inerzia ancora penil i -
mule che Mucca la realizzazio
ne di programmi di uioltililà 
*iià cimi ni il,ili con i - ini l . i -
cati . come nel ca-o del Mon
te Aiuiata. loro li.meo di pio
va della volontà i l e l l ' I . M ; 

I . considerare IVfTello del
l'» iuie-t imi-ulo Ina i l i •• «ulP 
eipii l i l ir io dej-li ini<-«limeiili 
delle PP.SS.. in rifei iiuclilo al-
ri inpe-i l io iueri i l ioual: - ta: poi
ché il crollo d e i r K - a m rap
presenta la fini ' (li iuiporlaiit i 
protratomi nel «mi. ciò ilo-
i r à e«-ero valutalo per ri«la-
hi l i re , in «ode di proiiramma-
zione coniple-«iva. ipiella prio-

I r ità che più lo l le aldiiamo 
I allei inaili c--cie alla ha-e del-
, la mi-tra |nililic.i economica. 
. Tutti ipie-li punti hanno il-
! na i-ondizioiie: chiedere a l l ' 
I liti e .ill'l.NI una precisa re-
! -pon«ahililà impremlilorialt*. 
! -l i l la ha-e ile-ili indirizzi fie-
! MI- I . i l i che l a m i o f i - -a l i in 
| Parlamento, in -ede di ap-
, prova/ione del di-i 'viio di lej». 
j se f inanziario: ciò «i^nifici r i -
! fn^^ile da una pi'oro;M di «i-

Inazioni ainlii^ne con il Canni-
tato di l iquidazione elle fa 
lì-i «cheriuo e uiu-tifu-a una 
-o«l.in/i.i le vanificazione della 
Ii'iiiir. 

Andrea Margheri 

ROMA — Lo partecipazioni 
statali — ita detto ieri alla 
Camera il ministro Bisaglia — 
navicano in un mare eli dif
ficoltà finanziarie: serve per
ciò (Ite vendano dati * con 
ogni possibile urgenza » i 1.7.50 
miliardi di lire previsti dalla 
k'ililv di riconversione per 1' 
aumento dei fondi di dotazio
ne. Il ministro è stato ascol
tato dalla commissione inter
parlamentare per la riconver
sione e le partecipazioni sta
tali ed ha incentrato il suo 
intervento sulle preoccupazio
ni a pro-insito della situazione 
finanziaria e su alcune ipote
si di riorganizzazione di setto
ri quali l'auro alimentare, l'ae
ronautico eie.; solo di sfumila 
ha affrontato invece una se 
rie di altri problemi, (inali, ad 
esempio, la riorganizzazione 
defili enti, i loro rapporti con 
le società finanziarie e coti 
le società operative. 

Per la situazione finanzia
ria. Bisatilia non ha aiiiiiun-
to molto di più ai dati ed al
le cifre yià ampiamente note 
e tali da dare il senso di un 
deterioramento veramente al 
tarmante. Ad esempio: l'ap
porto dei fondi di dotazione 
al finanziamento defili inve
stimenti è stato cleini' ' nel 
'74. del 12r; nel '75. del 5-r 
nel '76. e del ì'.i'r nel '77. con
tro una media del 21'<" nei 
quattro anni dal "70 al '73. 
Questti situazione ha avuto ri
flessi molto negativi ai fini 
dell'indebitamento del siste
ma. tanto è vero che il fi
nanziamento degli investimeli 
ti nelle Partecipazioni statali 
è stato assicurato da debiti 
a media-lunga scadenza per 

oltre 15.200 miliardi e a bre
ve scadenza JKT circa U.'.MIO 
miliardi. In conclusione: ol
tre l'nll''<' dell'investimento 
comple-.si\o è coperto da 
debiti. 

Notevole — secondo le ci
fre fornite da Bisaglia — an 
che lo scarto tra il grado di 
* capitalizzazione » (cioè di 
(lÌM)onibilità d; capitale prò 
prioi delle aziende pubbliche 
e quello delle aziende private. 

Per eliminare questo scarto. 
servono alle prime almeno 4 
mila. 4 mila e cinquecento mi
liardi come mezzi propri. K 
qui Bisaglia ha insistito sulla 
necessità di d isv ino subito 
della cifra stanziata per 1" 
aumento dei fondi di dotazio
ne e che dovrebbe essere 
— secondo le .Mie proposte — 
COM Mi(ldi\isa: mille miliardi 
al l ' In: .5.51) all'Kni; 300 all' 
Kfirn. 

Resta ancora da definire 
il ruolo degli enti di gestione 

•:.L 

Xell'affrontare i problemi 
funzioniti! del sistema a par
tecipa/ione statale, il mini
stro M è limitato a dire che 
" rc^ia da definire in coucre-
i'i » il ruolo di ciascun ente 
di gè.-1ione « nei canfrniiti e 
delle società finanziarie o ca 
fKXjrnpiìo e delle società ope
rative in vista delle esiaenze 
di proaran:inazione, di sn<te-
ano finanziario e di controllo. 
come pure dell'esigenza di ri
conoscere alle società opera 
tive un inafiaiore spazio di 
autonomia imprenditoriale e 
una più ampia rcsuonsahilità 
di gestione »; e restii da de
finire «l'ambito di attività 
degli "itti di gestione e, di 
conseguenza, resta da provve
dere alle necessarie operazio
ni di razionalizzazione e ac
corpamento-». Qui Bisaglia 
non sembra aver sciolto il no
do dell'ente agricolo alimenta
re. Le ipotesi che si possono 

prendere in considerazione, 
lui detto, sono due: una finan
ziari;! mista, che coinvolga 1' 
IRI. l'Hl'im ed eventualmen
te filtri enti, quali la Cassa 
per il .Mezzogiorno: oppure 
una finanziaria di rettore in
quadrata o nell'IRI o noli' 
Kfim. Il ministro sembra prò 
pendere per una soluzione che 
-.< consentendo la perseguita 
integrazione, determina una 
spesa minore, in modo tale 
die il necessario intervento 
finanziario dello stato possa 
essere totalmente, o nella 
maggior parte, destinato al 
potenziamento delle caratteri 
sticlie operative del nuovo 
gruppo. Questo sarebbe chia
mato ad operare nei compar
ii agricolo, industriale mani
fatturiero e della grande di
stribuzione e potrebbe perciò 
svolgere la necessaria funzio
ne di orientamento e di prò 
mozione specie nel Sud *. 

La Comit contro la caccia al deposito 
I/azienda di credito, p, differenza delle altre grandi banche, punta a qualificare gli impieghi 
verso gli investimenti anziché espandere a qualsiasi prezzo la raccolta - Il ruolo del banchiere 

MILANO — La Banca commerciale intende puntare sul
la « qualità » dell'impiego, cioè del eredito concesso, anzi
ché sulla « q u a n t i t à » della raccolta, cioè il rastrellamen
to indiscriminato di clienti che depositano i loro soldi 
Questa in sostanza è la « filosofia » che il consiglio di 
amministrazione ha illustrato ieri all'assemblea degli 
azionisti Comit ne! presentare il bilancio 1977. E' una 
linea già seguita nel corso di questo esercizio, che si è 
tradotta in un contenimento dei depositi in lire t - 10' , . 
meno della metà di quello dell 'intero sistema bancario» 
e in un orientamento della clientela verso titoli come 
i buoni del tesoro, anziché at t i rar la con interessi più 
appetitosi verso i depositi. 

Questa linea, non ha avuto — a giudizio dei dirigenti 
della banca — ripercussioni negative nei rapporti con la 
clientela, né conseguenze negative nei rapporti economici. 
Si valuta anzi che queste si sarebbero verificate invece 
nel caso di una caccia ad oltranza al deposito con più 
alti tassi di interesse. E alcuni dei dati di bilancio 
t - 3 2 ' r in un anno nel rendimento della gestione ban
caria. -24'r nei proventi di intermediazione — servizi -. 
un margine centro i rischi di 115 miliardi contro i 55 
dell'esercizio precedente) sembrano confermare questa 
interpretazicnie. 

La « proposta » che viene dalla Comit va nel senso 
di una riduzione del grado di ricerca di depositi bancari, 
per evitare che prosegua lo «svuotamento» dei mercati 
di capitali. 

L'assemblea della Comit ha anche deciso l'assegna
zione di un dividendo del 12'- sul capitale sociale e il 
suo aumento da 60 a 105 miliardi e ha eletto il nuovo 
consiglio d'amministrazicne. Rispetto a quello preceden
te escono Eugenio Cefts e Tullio Masturzo e en t rano 
Raffaele Picella (sostituito nel precedente incarico di 
sindaco da Marcello Bigi) e Franco Schepià. 
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Da Mattioli al bilancio i 
1977: la Banca Commerciale I 
ritorna a porsi come punto 
di riferimento per il sistema > 
bancario. Di fronte alla grave ! 
crisi di * identità » delle ban- ! 
c7?r e dei banchieri del Paese j 
una grande azienda di credi- '. 
lo ha deciso di darsi obiettivi \ 
del tutto diversi da quel/i del ' 

reato del sistema: il conteni
mento del risparmio raccolto 
e il parallelo aumento degli 
impieghi e ha dimostrato, a 
bilancio, che tale soluzione 
offre una realistica i°ia d'u
scita alla crisi dell'interme
diazione finanziaria. Siamo di 
fronte, quindi, ad una inizia
tiva forse decisiva, certamen

te stimolante, per il rinno
vamento della politica banca
ria e dello stesso atteggia
mento futuro delle Autorità 
Monetarie. 

Sotto noti i termini della 
crisi delle banche ordinarie: 
raccolgono risparmio senza 
poterlo u saperlo impegnare. 
senza trasformarlo in inve
stimento. Strette nelle maglie 
dei vincoli amministrativi al
la loro attività di impiego di
retto. le banche sono divenu
te semplici sportelli di dre
naggio del risparmio poi uti
lizzato per operazioni finan
ziarie o per acquisto di titoli. 
Sono altrettanto noti gli ef
fetti distorti prodotti: la ri
cerca affannosa di sportelli. 
il pagamento di tassi elevati 
per i grossi depositi, l'eroga
zione di tangenti per l'ac
quisto di titoli, l'aumento del 
costo del denaro per le impre
se. l'introduzione di ulteriori 
crescenti vincoli agli impie
ghi. 

L'na via. dunque, quella 
della crescita elefantiaca. 
senza futuro per le stesse a 
ziende di credito. In questo 
quadro non sottolineeremo 
mai a sufficienza la respon
sabilità di quelle banche che. 
senza preoccuparsi dell'e
spansione dell'attività produt
tiva. hanno voluto far utili 
solo sulla base di records 
statistici della raccolta o 
hanno puntato a strappare 
depositi ad altri istituti per 
coprire operazioni sbagliate. 
Pensiamo, ad esempio, al 
Banco di Napoli: pensiamo 
ancora, a quelle banche, co

me il Banco di Santo Spirito, 
la Banca Toscana, il Credito 
Romagnolo, la cui preoccu
pazione dominante è sembra
ta essere negli anni '70 quella 
di raggiungere il tetto dei 
1.500 miliardi di lire di depo
siti, solo per ottenere nuovi 
sportelli in altre regioni. In 
fine, abbiamo presenti talune 
banche controllate da Peten
ti. ove lo stimolo all'attività 
di raccolta deriva dall'intrec
cio, assai pericoloso, con le 
attività industriali in perdita 
delle aziende del gruppo. 

Per contro, viene dal bilan
cio della Banca Commerciale 
una indicazione precisa: la 
dimostrazione che è possibile 
aumentare i depositi ad un 
tasso anche modesto (il 10 
a fronte del 23'n del siste
ma). orientare i risparmiatori 
verso investimenti diretti al 
tentativi e dare, nel contem
po. maggior respiro agli im
pieghi verso le imprese in 
termini qualitativi (espansio
ne delle operazioni commer
ciali) e quantitativi (più N°n: 
in linea con il sistema che, 
pur con una raccolta supe
riore. non ha saputo sfrutta
re perfino il margine di e-
spansi'ine consentito). 

Sé vi possono essere scuse 
per chicchessia: l'utile che la 
Banca Commerciale ha con 
seguito nella gestione denaro 
è stato superiore del 32",-, 
rispetto a quello dell'esercì 
zio precedente. Sesstin ban 
chiere pigro o senza fantasia 
potrà oggi giustificare lo 
< status quo * sulla f/ase di 

una supposta non economici
tà delle scelte alternative. Da 
parte del mercato la risposta 
è precisa: anche scelte armo
niche con gli interessi del 
Paese vengono ripagate in 
termini di utile e di migliore 
equilibrio tra le voci dell'at
tivo. 

Certo, non bastano le scelte 
singole pur qualificanti per 
modificare profondamente 
l'attività bancaria se non so
no seguite da messaggi ancor 
più autorevoli. 

Chi conosce il peso di al
cuni amministratori e dei lo
ro interessi all'interno delle 
banche sa quanto sia temera
rio presumere una etica prò 
fessionale capace di spingerli 
a comportamenti nuovi. Per 
questa ragione, ad esempio. 
nel caso del Banco di S'apoli. 
abbiamo posto come condì 
zione dell'erogazione pubblica 
di fondi alla banca l'adozione 
del principio della responsa
bilità da parte di un nuovo 
consiglio costituito nel rispet
to di norme e criteri di no
mina diversi da quelli finora 
vigenti e seguiti. Per questa 
stessa ragione, più in genera
le. è opportuno che la politi 
ca creditizia si faccia carico 
di un'indicazione nuova e 
obbligata per tutti gli opera 
tori, orientandoli verso obiet
tivi diversi dalla raccolta. 
verso maggiori e p'ù efficien 
ti contatti con le imprese. La 
gestione Itancaria n-m pò 
trebbe che guadagnarne. 

Gianni Manghetti 

i 

Pandolfi incontrerà 
i rappresentanti 
del Fondo monetario 

GARZANTI 

ROMA — Il ministro del Te 
soro Pandolfi prenderà par te 
alla riuntone del comitato di
rettivo de! Fondo monetario 
internazionale convocato a 
Città del Messico per il 29 e 
30 aprile. In questa occasione 
Pandolfi riallaccerà i contat
ti sui rapporti fra l'Italia ed 
il Fondo monetario interna 
zionale. Poiché è intenzione 
di parte italiana di continua 
re ad usufruire di prestiti del 
FMI dovrebbe aversi, nelle 
prossime sett imane o ai pri
mi di giugno, una conferenza 
fra gli esperti del FMI e le 
Autorità monetarie italiane 
per esaminare l 'andamento 
di tut t i i parametri che han 
no influenza sulla moneta: 
hi lancia con l'estero, spesa 
statale, credito. Le indicazio
ni stabilite un anno fa nella 
« lettera di intenti » inviata 
dal governo italiano al FMI 
sono risultate, poi. largamen
te superate, anche a causa 
del fatto che la bilancia dei 
pagamenti anziché risultare 
passiva presenta ormai da ot
to mesi un elevato saldo po
sitivo. 

I prossimi contat t i con gli 

; esperti del Fondo monetario 
i saranno l'occasione, probabil 
: mente, per un « aggiustamen-
j to del tiro n. vale a dire per 

una valutazione meno mecca-
! nica delle prospettive e rap 
* porti di coerenza fra moneta 
! e andamento economico ìta-
I l.ano. 

La riunione di Città del 
! Messico vedrà riesaminare 
! tut t i ì grandi problemi, a co-
j mmciare da quello di limita 
j re la funzione di moneta m-
\ ternazionale del dollaro, me 

diante l'assunzione di funzio
ni maggiori da par te del Fon
do monetario. E" s tata anche 
fatta la proposta che il FMI 
accetti in deposito i dollari 
eccedenti di cui dispongono 
le banche centrali per resti
tuirli al Tesoro USA In cam
bio di titoli di quel paese. La 
limitazione del ruolo del dol
laro comporta, tut tavia, una 
espansione della moneta pro
pria e del credito da par te 
del Fondo monetario Interna
zionale in modo da fornire in 
mapgior quant i tà mezzi di 
pagamento ai paesi più sfa
voriti negli scambi mondiali. 

Romiti 
conferma 
via la Fiat 
da Piombino 
ROMA — Con una lettera di 
Cesare Romiti, amministra
tore delegato, a Alberto Bo-
yer. direttore generale del 
TIRI. la F:at ha ufficialmen
te confermato di non avere 
alcuna intenzione di prende 
re p a n e aKa prevista reinte 
orazione dei capitale dei:e 
Acciaierie d: Piombino dove 
finora vi era una partecipa
zione paritaria a! 50 per cen
to tra ia casa torinese e ie 
Partecipazioni statali. 

La notizia della lettera è 
stata da ta dal sottosegreta
rio alle PP.SS. nel comitato 
ristretto della commissione 
bilancio della Camera che sta 
discutendo dell'ex Eeam. Re 
becchini ha anche aggiunto. 
sempre in tema di acciai spe 
ciali. che « resta at tuale l'esi
genza di ricercare politiche 
di coordinamento nel settore 
per l'interesse dei due grup 
pi » ed ha precisato che le de 
cisioni già prese dalla parte 
pubblica « sono tali da rassi
curare sul fatto che i finan
ziamenti pubblici necessari 
verranno destinali unicamen
te all ' incremento delle risor
se pubbliche ». 

Vrsini al 
contrattacco 
con la 
Liquigas 
ROMA — Ora è Raffaele Ur 
sini che. in maniera prete
stuosa. passa al contrattacco. 
Ieri :n un comunicato fatto 
diramare dalla Liquigas ha 
fatto sapere di essere sor
preso perché, avendo egli dato 
finalmente l'assenso alla ces
sione :n pegno all'Icipu del
le azioni L;qu:ch:m:ca. > ban
che e l i s t u u t o non hanno 
dato :'. v.a al p.ano di risa 
namento de', eruppe. Ursin. 
tenta chiaramente d; inserir
si. con nuove manovre, nelia 
discussione in at to tra ban
che e Ic.pu sugli strumenti 
da adottare • concessionaria. 
oppure società fiduciariai per 
i: r isanamento della Liqu.chi-
mica. 

Secondo il comunicato fat
to diramare da Ursini. oegl 
ne'.la assemblea della Liqui
gas verranno prese in con
siderazione « soluzioni alter
native utili al rl%anamento 

del settore chimico e del
l'intero gruppo Liquigas, che 
lascino impregiudicata la so
luzione della costituzione di 
una società di gestione per il 
settore chimico*. Ma non si 
comprende quali siano le so
luzioni che possano venire 

Il dollaro 
torna 
al ribasso 
in Europa 
LONDRA — Brusca caduta 
de: doliaro suiie piazze euro 
pee nella tarda seduta. No 
not tante :! miglioramento 
ce::a bilancia commerciale 
statun.ter.se, ia valuta ame
ricana non ha tenuto di 
fronte a forti vend.te prove 
nienti dalla Germania. 

I! • cedimento ha sorpreso 
gli operatori che pronostica
vano un recupero del dollaro 
a quota l.(fy MI! marco, ma 
.•*)no >\ìte for.se proprio le 
prospettive di un migliora 
mento — Milla soia dei r:.>ul 
tati positivi annunciati ieri 
dagli Stati Uniti nel com 
mere io con '.'estero — a in-
durri» un investitore tedesco 
«si parla di una grassa ca.sa 
automobilistica) a mterveni 
re con forti vendite sul mer 
caio. La transazione ha sca 
tcnato a sua volta una serie 
di realizzi. Un altro colpo al
ia valuta statunitense è stato 
tnferto. in serata, dalla no 
tizia che la commissione fi
nanze del Senato USA ha 
avanzato una proposta a t ta 
ad impedire l'imposizione di 
dazi sulle importazioni pe
trolifere da parte della Casa 
Bianca. 

•**• 

Lettere 
ali9 Unita: 

Le « opere pie » 
e i patrimoni 
immobiliari 
Signor direttore, 

abbiamo letto sull'Unità del 
7 marzo un interessante arti
colo di M. R. Calderoni sulle 
Opere Pie. E' un dato stra
biliante Quello che emerge, ma 
non imprevisto: si presumeva 
con assoluta certezza che le 
1PAB non erano enti assi
stenziali, ma dietro questa 
facciata si nascondevano ef
ficienti organizzazioni impren
ditoriali. Ceto che questa im
prenditorialità non ha nulla 
a che vedere con la pubblica 
assistenza: si comprende, i-
noltre, il perché di una torte 
resistenza al loro scioglimen
to. Sono centri di potere, so
no « imperi » economici, so
no centri di accaparramento 
di voti per la I)C che li di
fende con tutte le forze che 
ancora la sorreggono. Ma non 
solo le IPAB sono centri di 
potere e organizzazioni im
prenditoriali: si devono an
noverare anche tra questi a-
berranti enti alcun: che si fre
giano del titolo di previden
ziali. 

Per motivi che riguardano 
la nostra qualità di inquilini. 
ci interessiamo ad uno di 
Questi enti previdenziali: lo 
E1PAM, di cui siamo appun
to inquilini. Questo EIPAM 
(Ente italiano previdenza e 
assistenza madri) ha come 
scopo statutario l'assistenza. 
la previdenza, l'erogazione di 
sussidi, di pensioni. Ma sor
ge una domanda: perchè ac
quista. vende, fitta immobili'.' 
A Quale fine investe i contri
buti previdenziali in attività 
edilizia'.' E' un ente che con 
la recente ritorma sanitaria 
e previdenziale è destinato a 
scomparire'.' 

Sono quesiti legittimi che 
hanno bisogno di una rispo
sta e che crediamo possa ve
nire da coloro che si interes
sano a questi problemi. In 
particolare questo EIPAM do
veva assistere le ragazze ma
dri. ma ha svolto questa sua 
funzione? 

Restituiamo alla collettività 
il patrimonio immobiliare del
le IPAB e degli enti previ
denziali come l'EIPAM e ve
dremo diminuire sensibilmen
te il divario tra servizi so
ciali e domande dei cittadini. 

MARCO GEN'TILINI 
per un gruppo di inquilini 

(Ciampino - Roma) 

Ho aspettato a rispondervi 
perchè volevo raccogliere no
tizie su questo EIPAM (che 
effettivamente vuol dire Ente 
italiano previdenza e assisten
za madrii. Ilo telefonato alla 
AAI (Amministrazione aiuti 
internazionali) e da lì ho sa
puto solo che questo ente, 
pressoché sconosciuto, ha co
me presidentessa la contessa 
Giacinti Placidi ed è diretto 
dalla signora Nives Greco. 
Noti risulta essere una IPAB 
(Istituzioni pubbliche di as
sistenza e beneficenza). 

Con molta pazienza, nel cor
so di diversi giorni, ho cer
cato di mettermi in contatto 
con questo ente, che ha se
de in via Flaminia 57. nume
ro telefonico ZG.Dli.-H.'i: ma di 
mattina il numero risulla 
sempre occupato e di pome
riggio squilla a vuoto. Quindi, 
non ho potuto appurare nien
te. Mi auguro che, con la pub
blicazione di questa lettera, 
la contessa presidentessa sen
ta l'obbligo di farsi viva e 
di dare le necessarie spiega
zioni. (m.r.c.) 

La tredicesima 
nella buonuscita 
agli statali 
Caro direttore, 

la notizia apparsa .sull'Uni
tà del l'i aprile scorso a pro
posito della decisione del TAR 
della Regione Abruzzo sulla 
computabilità della 13' mensi
lità ai firn dell'indennità di 
buonuscita agli statali, men
ta alcune delucidazioni utili 
alla comprensione delia noti
zia medesima. 

Dunque, l'ESPAS che ge
stisce il Fondo di previden
za e credito dei dipendenti 
civili e militari delta Stato. 
liquida agli aventi diritto la 
buonuscita senza tener con
to della tredicesima mensi
lità. ciò tn quanto nessuna 
legge o regolamento gli im
pone di farlo e perchè l'art. 
31 del DPR 77. 1032 del 29 di
cembre l'Kì non annovera la 
13' tra le voci componenti 
In ba*e contributiva utile ai 
fini della buonuscita. Tante 
che la 13' degli statali non e 
gravata da alcuna contribu
zione previdenziale. 

Parecchi pensionati statali 
hanno ricorso contro questa 
esclusione. E qui comincia, 
per cosi dire, il giallo. Prima 
il Consiglio di Stato eppoi la 
Corte dei Conti sentenziarono 
a suo tempo che la 13' do
veva essere valutata nella 
buonuscita. Della questione si 
occuparono poi anche i Tri
bunati amministrativi regio
nali con sentenze contraddit
torie. tanto che, per esempio. 
il TAR del IMZÌO respinse i 
ricorsi decidendo che la 13' 
non dorerà invece essere va
lutata nella liquidazione del
la buonuscita. 

A questo punto interviene 
la Cassazione — Sezioni uni
te civili — che con sentenza 
n. 3337. depositata in cancel
leria il 19 ottobre 1976. stabi
lisce che le controversie in 
materia di buonuscita appar
tengono olii giurisdizione del 
giudice ordinario. Come dire: 
cancellazione di tutte le pre
esistenti sentenze in materia, 
giacche Consiclio di Stato. 
Corte dei Conti e TAR non 
sono legittimati a decidere in 
fatto di buonuscita. 

IA mano passa così al giu
dice ordinano, ossia ai pre
tori del laroro. Ma i ricorsi 
degli statali non tardano ad 
arrivare presso questi ufici. 
Se non che anche i pretori 
non sono unanimi nel con
siderare utile la 13' ai fini 
della buonuscita. Addirittura 
recentemente il Tribunale di 
Roma, con giudizio cioè di 

seconda istanza, decide che 
nella liquidazione della buo
nuscita non deve essere va
lutata la 13: Finché il pre
tore del lavoro di Roma Scoc
cherà non decide di rimette
re la questione controversa 
al giudizio della Corte Co
stituzionale. 

Xel frattempo però il Con
siglio di Stato rimetteva la 
sentenza n. 3537 197ò della 
Cassazione al giudizio della 
sua Adunanza plenaria per de
cidere se accettare o meno 
l'esclusività della competenza 
in fatto di buonuscita del giu
dice ordinario. Attualmente 
dunque — e lo dimostra la 
sentenza del TAR abruzzese 
in argomento — sull'ammis
sibilità o meno della 13' nel
la liquidazione della buonu
scita decidono anacronistica
mente tanto i giudici animi-
insilativi quanto i giudici 
ordinari. 

doti. DOMENICO SCARDIGLI 
Ufficio stampa ENPAS (Roma» 

l na bella « tassa » 
per il farmacista 
appena laureato 
Caro direttore. 

si parla molto, ultimamen
te, dell'occupazione giovanile 
e di tutti i problemi ad essa 
connessi, in particolar modo 
per chi possiede me: laurea. 
Ora. ti caso che voglio sotto
porre alla sua attenzione, é 
quello di un laureato in Far
macia il quale, per avere una 
minima possibilità di dare 
uno sbocco positivo ai sacri
fìci sostenuti, é obbligato ad 
iscriversi all'Ordine dei far
macisti: il guaio é che l'iscri
zione costa più di 200 000 lire 
annuali e non tutti possono 
far fronte a Quest'impegno 
economico. Allora, c'è qual
cuno die ci può illuminare 
su questo stato di cose, ma
gari su questa stessa rubrica'' 

CLAUDIO PAGLIARINI 
(Ferrara) 

Kiugraziamn 
<jucsti lettori 

Ci è impossibile ospitare 
tutte le lettere che ci per
vengono. Vogliamo tuttavia 
assicurare i lettori che ci 
scrivono, e i cui scritti non 
vengono pubblicati per ragio
ni di spazio, che la loro col
laborazione è di grande uti
lità per il nostro giornale, 
il quale terrà conto sia dei 
lino suggerimenti sia delle 
osservazioni critiche. Oggi rin
graziamo: 

II. BETri . Torino: UN 
GRUPPO di partigiani lom
bardi, Milano; Giovanni LA 
CAVA, Genova Prà; Gianni 
C'ERUTTI. Leno; Antonino 
MARTELLI, Oitona; Primo 
IR ALDO. Mestre; Valerio 
FANTI. Ivrea; Antonio DON-
NARUMMA. X a p o 1 i: UN 
GRUPPO di donne comuni
ste, Arona (« Starno molto 
preoccupai'' per la legge sul
l'equo canone e per il "via 
libera " agli sfratti. Visto che 
case non ce ne sono, dove an
drà ad abitare la povera gen
te sfrattata di cara'' State at
tenti a non lasciare passare 
provvedimenti governativi che 
sarebbero pericolosi »); Giu
seppe FERRARI. Torino (<i £ ' 
un dato di fatto che alloggi 
non ce ne sono o ci sono sol
tanto per chi ha milioni da 
spendere. In conseguenza del
la cosiddetta "giusta causa", 
troppi anziani verrebbero a 
trovarsi in penose situazioni. 
Il nostro partito dovrebbe oc
cuparsi della faccenda, in mo
do da fare almeno una ecce
zione per i vecchi »). 

VALERIO e GIORGIO. Me
rano (a nome di un gruppo 
di alpini, scrivono una lunga 
lettera in cui criticano seve
ramente la vita militare, com
mentando: « /•/ caserma lo 
spreco, il parassitismo, il fan-
indianismo, l'agnosticismo, lo 
individualismo, l'ignoranza so
no di rigore: e questo ti mo
do di servire la patria?»!; 
Mario LETTICA. Ragusa (è 
s*ato per molti anni emigra
to in Venezuela, con i ri-
soarmi si è fatto un appar
tamentino che ha affittato per 
una cifra attualmente esigua 
e commenta: ir Si parla tanto 
dell'equo cenone che dovreb
be sistemare le cose. Ma per
chè non si fa rìillercnza fra 
la piccola proprietà fatta di 
stenti e di miseria e la gran
de proprietà immobiliare? ni; 
Antonino LIPARI. Casale 
Monferrato «scrive una lette
ra di dure critiche alla DC 
per il malgoverno di questi 
trentanni e asgiunje: «Cur
do nel tribunale accusa la 
magistratura, ritolge delle in-
aiune. si professa correspon-
sribilc della condanna di Mo
ro e non succede niente. Ma 
se un cittadino qualunque 
urne a diverbio con un vi
gile urbano rr.anan per una 
multa ingiusta, lo j-ortano in 
prigione per oltraggio e of
fesa a pubblico unciale •>). 

M. P. A., Cireggio - Novara 
(•Dopo due anni fra doman
da. visita e ricorsi, mi viene 
comumecto dal!"1SPS che la 
vna domanda di invalidità è 
stata respinta. E così ;l di
rettore prò; meiale de'ATSPS 
è d solo che mi dice m po
che parole che io non sono 
ammalata: si vede che i me
dici e cardiologi che mi han
no in cura da molti anni noi 
ne sanno ancora abbastan
za »); Nicolò NOLI. Genova 
if .Yf'lrc sua intervista ella TV 
italiana, il compagno Afona-
sirr. direttore della Pravria 
ha voluto ammonire i signori 
interlocutori italiani con que-
sta logica sentenza- voi. ita
liani, avete le vostre leggi e 
dovete adovcrarvi p"r farle 
rispettare. .Voi. sorictici. ab
biamo le nostre leggi e in
tendiamo che i cittadini so
vietici le rispettino, altrimen
ti possono anche fare le va
ligie e andirsene in Occiden
te *K R. BRESSAN, Gorizia 
(« Alle radici della violenza 
c'è anche la politica della DC. 
Basti pensare al 1947. quando 
vennero cacciati i ministri di 
sinistra; o ai partigiani but
tati ria dalla polizia, o agli 
operai di sinistra licenziati 
dagli stabilimenti e dagli ar
senali »). 

file:///er-n
http://statun.ter.se
http://for.se

