
EMEROENZA ECONOMIA. Italia, Spagna, Svezia e Francia, quadrilatero debole d'Europa 

Si diffonde 
l'instabilita dei cambi 
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I
L SOONO DELL'UNIONE roonetaria europea entro la fi
ne df-t secolo e stalo inftanfo gia da tempo dalla debc-
lezza delta stertina. prima, e della lira poi. 
Successivamente la cadula libera del peso messicano ha 

Inlerrollo la luna di miele a Ire tra Canada, Stall Uniti e Mes-
sico. In seguito abbiamo assistito al tonfo delle quotation! 
dei tltoll sui meicali emergentl dell'lndonesia. delta Thallan-
diae delle Fifipplne. Uno sludentello vemottenne di ciltadi-
nanza inalese speculando senza alcun conliollo sui derivali 
« liuscilo a perdere ollre un miliardo dl dollari in un batler 
d'occhi. Di conseguenza la Barings, una banca londinese di 
grande iradizione. dopo oltre due secoli dl immacolata re-
putazbne e tallila. 

Cos'altro ci aspetla? E quando tinlrJ Uitto quesio? 
Nella mia quanta di economists ricevo una lelefonata 

dletro 1'alira peirhe mai come In quesio memento In gentee 
alia affannosa rkeica di risposle. 

Nemmeno J'onnipotenle America e stala risparmiala. II 
Pil e cresciuto. II lasso di inlkzlone si e mantenuto su livelll 
relalivamente bassi. ma CTO non ha impedilo agli speculatori 
di operate sui meicali finanziari vendendo dollari e facendo 
precipitate al minimi slorici i! corso del cambk) dollaro-yen 
lappena 90 yen per un dollars). 

IIPMI non e rimaslo con le man I in mano. La Federal Re-
Serve non ha dormito. Le banche centrall dei principal! pae
si deli OCSE. la Bundesbank, la Banca d'lnghiltetra. la Banca 
del Canada, hanno avWalo uno sforzocongiunto vollo a sla-
bliizzare i cambi, ma ci6 nonostante le prospellive future ri-
mangonoquanto mai incerte. In Europn se la cavano meglio 
dl noi? Niente allallo. Lincerlo an-
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damenlo dei sondaggi sulle prossl-
me elezioni fa iremare peisino II-
naffondabile franco Irancese. So. 
no certo che il generate de Gaulle 
si sta rivoltando nella tomba. 

E die ne e della coskldetla -ter-
za via* svedese?Da ventteWque an-
iil lo Slatn sociale e sotloposto ad 
una cura dimagranie. Due govern! 
conservatorl nel dlsperalo lentall-
vo dl riportare II paese verso l'eco
nomia dl meicato, socio rlusciti so-
liirnenle u far schlzzare il lasso di 
disoccupazione dal 3% ad ollre II 
10%. F a questo ha (alio seguito un 
veto D proprio crollo dell'lndlce dl pioduzlone. Una dozzlna 
dl anni la la corona svedese (u pesantenienle svalutata. Ma il 
govemo socialdemocratlco, che all'epoca govemava II pae
se. perse loccaslone dl incrementare lacompetltivilscon-
sentendo una notevole accelerazione di salatt e piezzi. Sara 
bene rlcoidare alcuni di questi fallimenli nel momento in cui 
I'Unbrie Europea ha consentilo a Spagna e Portogalto di 
svHlutaie la peseta e I'escudo del 7% e del 3,5%, rispettiva-
mente 

Quali le cooseguenze di questi camblamenti per chi non 
fa di professions I'economiaa? Nella penisolaiberica la pri-
mavera 6 slupenda. I turisti amveranno numetosi grazie alia 
competillvlta di alberghi e ristmanli e alueltanio competitive 
saranno le importazkmi di sherry dalla Spagna. di p«U> dal 
Portogalloe di prodoltl manifalturieri dalla Catalogna. 

E
LA SPAGNA, con un lasso di dls£>ccupazione supe-
rioni al 20%. ha cerlamente bisogno dl rilanciars la 
domanda e di miglioii opportunita occupazionali. 

Un govemo socialisla piesumlbilmente austero dovrebbe 
essere leoricaraenle il pia idoneo a garamire che i benefi-
ci della svalutazione non vengano vanillcali dallinflazio-
ne come 6 gia accaduto in Svezia. 

Ma hanno dawero imparato la lezione? E sono vera-
mente in grado dl trane vantagglo dalla scelta di svalutare 
la pesem'' Non posso non guaidaimi dall'eccessivo otti-
mismo. I mlei dubbi hanno un cataltere piu generale. L'l-
talia. dopo otto mesi di govemo ad opera di una incapace 
coali^ione di deslra, affranta la prava d'appelto con un 
govemo di centra loimalo da tecnici. Cli inveslitori, sia 
stranierl che Itoliani. non credono nella reale volonla di 
affionlaie seriamente il palologico problem a della fi nan
za pubblica. Vena awiata la rilorma della inefficiente 
struttuia riotmativa, della spesa e del sistema fiscale? Le 
scissioni di molli parliti polltici portemnno ad un piu ra-
zkinale e stabile assetlo del slsiema politico'!1 

Nemmcno nei pin autorsvoli testi di economia trove-
icle le dsposte a questi inteirogaliw. L'economia potitica 
î iiiiinitamente piO comptessa della pura e sempllce eco

nomia. II1995 non e il 1929. D'ahrocanto l'economia glo-
bale nclliinno in corso non si trova piu alle prese ton la 
dura reccisslone del perbdo 1990-1993. Una ripiesa e in 
torso in Ijermaniae inGiapponee, sui piano pill genera-
Ic. si pnssono nutrire speranzelondate pel il piossimo an
no e mezzo. 

Tutlavia in nessun paese del mondo gli evenli positivi 
si verilteheranno solamcnte peiche II si desidera. Tali 
ovenn non potrannociieessereil prodotto di sensale po
ll lithe centristc, anchesenelperiododilranslzionecheci 
aspyllfl molto di queste misure potranno apparire doloro-
se In cosii una plaltalurma pragfammatica centrista si di-
ili'igue da una sfrenata e incontrollata rincorsa del libera 
niorcato? Nel falto che allrlbuisce impoitanza alio neces-
sili di evitaro contrapposizioni fronlall Ira i sindacali e il 
sisitma delle imprese. La forte ripresa americana e slata 
ri'sa possihile dal diminuilo potere del movimento sinda-
cale dopu duo dctenni di forte conconenza delle impor-
tazioni. Uno del lattori che lianno favorito la ilpresa in lla-
lia vii Indivldualo nella sorpiendente disponibilila dollc 
niiifcderazloni sindacali. Ui Spagna deve ancora dimo-
-.traii di ossero in grado di abbandonare la blta di f lasse 
r le collusion! del suo passalo coiporalivo. E lo slesso in. 
H'migalivovaleperlasituazionedelMeSsicoedeirAmerl-
ivil-dlina. 

Tnuiiiziane del prat Caih Antonio ftwo/fo 

Allarme, e'e il rischio paese 
Mercati scatenati, monete al collasso 

Attenzione, c'6 il rischio paese. Italia, Spagna, Francia e 
Svezia nel mirino. I mercati finanziari ali'attacco dei 
fondamentali deU'economia: e cosl ora vale piO un tilo-
lo di giornale deiraumento delle esportazioni o delt'av-
vicinarsi della stabilizzazione del debito. Gli analisti del
le sociela di investimento? Sono sempre piti politologi e 
sempre meno economisti. Breve viaggio nel pianeta 
dell'inslabilita. Sempre piu prevedibile. 

ANTONIO M N . U O M L M I I I N 
• ROMA. Italia, Spagna, Francia, 
Svezia: nel quadrilatero debole 
d'Europa gli .speculator! fanno 11 
be'loeilCBtlivo tempo. Gli econo
misti di Bnjxelles compilano la lisla 
dei paesi a rischio per instability 
politica e in cima Iroviamo I'llalia 
con un debilo pubblico rispetto al
ia ricchezza prodotta ogni anno 
del 115ft, (dati '93). II Be^io aveva 
un rappono ben peggiore, il 
137.6%. Pero in Belgio nel decen-
nio '80 si sono succeduu otto go-
vemi. in lialia diecl. E poi il Belgio e 
un satellite del dio-marro. la lira 
no. La lira flutlua. dominate daitor-
menti della sfiducia in bafia delle 
lone di meicato che se ne mli-
schiano della bassa inflazione (in 
termini relalivi|, dei conti con I'e-
siero in attivo, doll'italiano che 
conlinua a risparmiare piii del 
giapponese, dei boom della pn> 
duzionc non accompagnato da 
analogo&xwndeiconsumi. E del
ta scarso debilo privato, il debilo di 
famlglieeimprese. 

Eeniamino Andredlla, che insie-
rne con MarKi Monfi rapp«?senfa 
lala -tedesca-deglieconomiiliita-
liani di un cerlo presligio. e addiiit-
tura oltimisla: -Non abbiamo mai 
avul'iin Italia una economia in co-
si buone tondizioni di fondo come 
negli ultimi 2B anni. Ha il maggior 
sui^lus delle partile coirenti ed en-
tro il '98- '99 dovremmo azzerare il 
nostra debilo con leslero oggi 
aH'8'l.dct proddlo kjrdo". Le parti
te conenli sono i conti del com-
mefl-io con I'cstcro. alia fine del 
'92 il debno eitero dell'halio era di 
150mibmiliardi, Ira il'9:l c il'9S si 
accumuleranno allivi per 80mila 
Se il debilo estetti t-ala, togica vor-
rebbe cht il cambio ne lenesse 
conto. Nienle da lare. 

L'oplrtiont tedesca 
Norbert Waller, invwe. e proprio 

lede^to, capo ttonomisla della 
Deutsche Bank, pnma banca della 
Germama umlicata con loni inle-
ressi (innnzian [guida un prcstilo 
inicniaziunale del Tcioroi e Indu-

sttiali (e azionista della Ra!) La 
pensa esatfamenie come And real-
la, come la Banca d Italia, come 
Lamberto Knl <Gli attacchi alia li
ra non hanno giustiftcazione dal 
punlo di vista economico". Grazie 
Herr Walter, ma la guena contro la 
liracontinua. 

Mai come negli ultimi due anni, 
gli Inveslitori finanziari si sono tra-
sformati in potitologi. Si sono im-
prowisati politologi. Da li nastono 
le indcazioni per spostare i capita-
li, sono le mosse della politica che 
plasntano le opinioni sulf'econo-
mia. non il tontrario. L'dnomalia 
italiana e data dal latio che csiste 
un piemio per il rachio di credito 
sui litoli di stalo che tiene conto 
dell'erenlualita di inierventi di fi-
nanza straordinaiia (consolida-
mento del debilo o patrirrioniale 
secca). Un altro elemento di n-
schio e la volatitila del cam bio. d 
oviio, il depiezzamenio della lira 
faimbaicaie inflazione (ilcatfibio 
elfetlivo della lira. ris|>ello alle valu-
ie dei paesi partners commercial!. 
hapereo il lS'i, del suo valore nef-
l'ultimoanno).in<lelX)lisccil pote' 
re d'acquisto dei redditi. Iniinc. 
I'incertezza suII'inflazione t lie nel 
•95 superera di almeiio due punli il 
lasso del 3,5 .̂ prtigiannnato dal 
govemo: vislo die da ulcunianni i 
reddili dei lavoraion difiendend 
tonono meno dell auinciiio dei 
inezal c'6 da asp.'tNirsi un recii|ie-
rosuieonttallidi Invoru. 

Queste ire incertez7i' possono 
essete compeiisalc in iiualclx1 mo-
do da allrotlanti falfoi di cerlczza 
sesiguaidaiilrapportoricbito ru.--
chezza prodotla si diivrebl*.- ricor-
daie theenlro il '9511 siir.i il giro di 
boa. il rappono snicitcia di ircsce-
re; se si guarda j l ivimbio si do
vrebbe ricordare >fn' un lapporki 
equocon il marcnc di circa l.lHl" 
al,sesigoardaalris.'lik'diconso-
lidamento del delntn n d™ielilte 
ricordare che si tr.illa di una misu-
la boomercini; prr la (nink'quukia-
si govemo paghen'blx' imiiif'tiala-
mento un pitzzn clii.ilissimu in 

termini di consenso poliiico visto 
che I'llalia ha un debilo di due mi-
lioni di mitiardi. Pel non parlare 
degli effetti sui macali intemazio-
nali. Eppure non basta. E la politi
ca il pendolo che coma. O, meglio. 
le aspettative che si fondano sulla 
base degli eventi polltici. dei tram 
menS della quotldianita della poli
tica. Frammenti impazziti di cui un 
mercato fmanziaiio globalmenle 
integrato e ghioltissimo. Un metca
to dove non si caplsce piu qual £ il 
confine Ira linlerpretazione di un 
evenfo politico, che puo essere 
giusta o sbagliata, e il condiziona-
menlo dello stesso evento politico. 

Eeenomfa, chlmlca e flsica 
Gampaolo Calli, capoeconomi-

sla della Conlindustria dopo anni 
trascoisi nello s«# diplomalico e 
dell'Ulficio Suidi della Banca d'lla-
lia. la mette cost: -La lira si trova in 
una siluazione preoceupante, ma 
e scuramenle sottovaliilala rispet
to a qualsiasi paramelro economi
co, £ altraente per gli elevati lassi di 
inleresse che offre. II pioblema e 
che ad ogni azione di meicato 
contro, non si sono associate 
aspettative di apprezzamenlo 
Guardate che cosa e successo alia 
sleriina durante la sua biutta crisi: 
non passo molto tempo e qualcu-
no ricomincio a scommetteici". 
Galli ha una sua idea del vnrticc 
dei metcati che prende spun lo dal
la teoria degli equilibri mullipli ca-
ra ai chimici e lira in bailo le mac-
chie solari care ai fisici. Gli equilibri 
mullipli sono quelli che si lealizza-
no tra un numeio enoime di com
ponent: se si opera un cambia-
nicnlo. questo si ri pert note su tutto 
il sistema in modo lineare e prei"e-
dibile. Isistemidmamici non linea-
n. I stslemi caotici, invete. si mui> 
vono in modo opposto. basta una 
piccola modilka alle condizioni 
miziali per produne efletti sislcmici 
che possui ioc4iiierceomple!aineii-
leopposli. 

Halb fisica allci'onomia- -O I'l
lalia jirendc il sentiero virtuoso c i 
meicali reagiscono bene- o il mer-
catu non crede a qiiesla [xstibitila 
e gli obictnn di risanamento lnwn-
ziano non vengono centrati e in 
quesio caso saltj inllo. tutio peg-
giora. i lassi. linlla^ioiie, laspetta-
liva di tonsolidamento del debilo. 
II prolilema (• che a lar muovere 
f'mien> sislcma di qua o di la pu6 
csstTc anche un cM'iito di per se 
poco influenie'i La politica lunzio-
na da catalizzalore delle aspetlaH-
ve e meicalo linan/.iario e il pt^rile 
dicoUegnmrnto - non neutiale • tra 
wonomia rcale c il mondo della 

polillca. II rischio-paese si nutte di 
un fattoie che via via £ dtvenlato 
centrale: la stabiiila politica non e 
piii prevedibile. Da un recente son-
daggio efletluato da Business Inter
national presso ie aziende mulHna-
iionali present! in lialia e emerso 
che per gli interessi di un'lmpresa 
eslerfl che ha inveslito nel paese in 
tecnologia e impianli d pia impor
tant -poter contare su cinque anni 
di stabiiila politica the non su un 
tipo di B9"emo pill o meno favore-
vole agli in teressi dell'impresa>. 
Un paradosso. La stabiiila della lira 
viene al terzo posto. al seoomfo ci 
sono le priyatiizazioni (altro aifare 
per chi detiene valuta forte), al pri-
mo la ridu2ione del debilo pubbli
co. 

Ilrtschkhpeme 
II rischio-paese, in realta, si corn-

pone di due fattori. Secondo Stefa-
no Caicascb si tratta del rischio di 
tiasieriinento, che atliene alia ca
pacity di un paese di seivire il debi
to, e quindi alia possibilita the si it-
dutano le risorse necessarie per 
far Ironle alle obbligazioni inlema-
zionali; e del rischio poliiico, che si 
riferisce alia possibilita di una di-
scontinuitapolitico-istituzlonale ta
le da comportare il disconosci-
menlO delle obbligazioni intema-
zionali in essere» (BoKoria, feb-
braio '95). Pei I'llalia, e chiaro, 
I'accento va messo sulla disconti
nuity politico-istituzionale. Da II 
nasce I'incertezza sui contralto del 
debilo pubblico, dei enmporta-
menti delle imptesee dei satariati. 
sulla permanenza dei capital! inve-
stiti in attivild finanziarie. 

Alcuni economisti sostengono 
che circa un terzo del diflerenziale 
[ra i tassi sui liloli decennali italiani 
e i corrbpondenti bund tedeschi. 
oggi al 6.50\ sia dovuloalla incer-
tezza politica. Awerte Caieascb. 
"La valutazione del rischio-paese 
devc essere considerata tutlora. in 
qualche misura, piu che una scien-
za un'arte" Nessun eletnento di ri
schio sm^olarmenle preso, che sia 
it debito, la fuga dei capital!, il 
cambio bailenno, la rotlura di una 
roahzione di governo. lo stop al 
ncgoziato sulle pensbni, nindica in 
maniera conclusiva e umvoca« il 
Hrado di probability che un paese 
mostra di procuraie perdite ai pro-
| iri creditori ne la qualita dell'even-
lo. Tullo si gkxa suli'opintone che 
la lira poira subire un'ulterioresva-
lulazioneecisimuovepervendere 
lire peiche si ritiene possibile die 
qiiesla convinzione possa dilfon-
dersi. 

Unita sindacale, 
non aspetBamo 

il congresso Cgil 
« W M i i w w i n i 

INTERESSANTE U'ARTTCOLO di Alfiero 
Giandi su questo quotldlano ("fUnlti sin
dacale, OraiaJ e'e poco tempo, inlzlamo a 

costruirla. 14 marzo 1995): standlsce le lasi 
di un percorso possibile, the ha comeceitez-
za terminale la costituzione del sindacato 
unilario. E non solo: esplicila anche i conte-
nuli essenziali perche il nuovo soggetto abbia 
vita. 

Sui pereoiso destritto da Grandi, una sola 
osseivazione (anche se non caplsco perche 
la lase costttuenle si possa awiare solo dopo 
i l congresso della Cgil: non sarebbe meglio 
fare il contrario, consentendo al congresso di 
misurarsi ton una cenezza, piutloslo die ton 
unapromessa?). 

Non credo alia masia delle dale piefissale. 
Ma penso, e quesla & Tossarvazione. che il 
passag îo costttuenle debba avere un tempo 
certo, in modo da consentire il decollo suc-
tessrvo di una fase vera e propria di fondazio-
ne unitaria. II messaggio sarebbe cosl piO po
sitive, e meglio cenlralosult'oblettivo finale. 

Ml preme per6 sollollneate, e I'ho sempre 
consideiato aieomento discriminante, che 
sulla qualita del futuro sindacato unilario re-
stano tuttora diversita concdtuali di non po
co conto. Dice Grandi: «Facciamo subilo un 
patto che bandisca la possibility di accordi 
separatk Bene. Ma aggiunoe: <Su malerie co
me ptatlatorme e accordi, i lavoratori hanno 
I'ultima parola". E auspica che la Cosliluente 
sahctsca 'itptincipiodel mandaloa perevflate 
the il sindacato unilario «finisca cot ehiudeisl 
in se stesso, in una soita dl autorelerenziali-
ta». 

Ma II sinctacalo unilario non pur> nascere 
come associazione a sovranita limitata. per 
quanlo si tratli di un'autolimitazlone. Dlvente-
remo una grande cflganizzallone. spero su-
perandogli undici miTioni di iscrilli attuali: vo-
gltamo annegaili in un ruolo indistinlo, e pro
prio sulle stelte piu. ri levanti? 

L unita sindacale non caneellera la llberta 
di associazione; e noi punliamo al sindacato 
unilario, non a quello unico. 

Teoricamenle in futuro, ma in alcuni settori 
gia accade, tra i lavoratori ci potranno essere 
piu sindacati. Allora, se per il sindacato unHa-
rio ogni decisione vincolante rimane tassali-
vamente nelte mani di tutti i lavoratori. altri 
sindacati potranno condizionare - indiretia-
mente - le nostre decisioni. L'ultima parola 
deve essere invece quella d«|li iscritlr, anche 
se quesio nonci esime dalconsullare lutti i la
voratori. 

P ROPONGO QUINDI che lo statuto del 
sindacato unilario, sulle stelle pia lile-
vanli. preveda che si raccolga I opinio-

ne degli Iscnai, ma anche quella di tutti i lavo
ratori, attrauetso le modalita die di votta in 
voha si riterranno inCl tdonee. E propongo, 
conlestualmenre, crie si convenga con chla-
wzza sull'opposizione ad ogni tentallvo di 
stabilire per leage che la validita dei contrani 
e degli accordi sia subordinata a particotari 
procedure di valutazione del consenso di tutti 
i lavoraion. Questo a me sembra un modo 
corretto di risohere il dilemma tra democra-
zia rappresentatlva e detnocrazia di manda-
to. 

Grandi solleva. inoltre, la questione dell'au-
tonomia del sindacato. Da tutta la Cgil. in 
questi ultimi lempi, arrivano messaggi franca-
menleritualisullaigomenlo, Anzi, nfalloche 
la Cisl abbla speso una parola a favore dl Pro
di e stalo oggetto di differenziazione. Non ca-
pisco dove si voglla anivare: anche se Colle-
rati sostieneche non si debba dire che si e per 
Prodi, da questo nessuno deduce ehe la Cgil 
gli sia ostile, o che sia equidlstante tra i due 
schteramentl. Quindi, qual e loggello del 
contendere? Non credo d'attra parte che si 
possa sostenere - conoscendo la sloria della 
Cisl - che I'applause a Prodi cancelli dal suo 
Dna lautonomia. 

C'e del ritualismo sui lema dell'autonomia. 
perche non si tiene conlo dell'eceezionallta 
di una siluazione che coinvolge lutti: ed ha 
ragione Gavino Angius quando ci sollecita a 
non reslate immoblli (su IVnila del I6mai-
zo). Si va verso un sistema politico che vedra 
in compelizione due shieramenti. La demo-
crazia dellalternanza sara solida soltanto 
quando quesli schieia menti saranno vlsibili, 
corposi. coesi. II cenlro-deslra. a dire il vero. 
lo e gia. E Prodi rappresenta una speranza 
conciela di dare corpo anche al centro-sini-
stra, che ancora visibile non e, c neppure cor-
poso. ne coeso. 

La Cisl non sceglie un partito. Sceglie la 
prospettiva di una demotrazia dellalteman-
za compiuta. Ci6e possibile sollanto se un'a-
rea di centra si collega con una di sinistra, e si 
innesca una compelizione alia pari con il 
cenlro-destra. 

Stabilizzalasi quesla siluazione, riacquislati 
la politica ruolo e aulonomia, anche il sociak' 
* piu autonomo. In fondo, se la Cisl spende 
qualche parola in pill sulle quesrioni politictie 
- da sola sui referendum abrogativo della leg-
ge proporzionale, assiemc a Cgil e Uil contro 
le elezioni politiche anticipate-non lofa per 
coartare la coscienza del suoi iscritti, che 
continueranno a volare come meglio credo-
no, ma pet tulelaie la propria aulonomia 
Quanto piii equilibrata * la compelizione tra 
gli schieramenti, tanto meglio II sociale e if 
sindacato avranno la possibilita dl esprimere 
la propria aulonomia. 

Anche per aueslo, 1'assunzione di respon-
sabilita e la riduzione degli atleggiamenti un 
po' ipocrili potranno aiutarci a riempire di 
certezze il nostra auspicablle futuro unitarin. 


