
ASSEMBLEA BANKITAUA. «A marzo sfiorata la crisi finanziaria. II caroprezzi? 
Riguarda anche le imprese. Previdenza, riforma blanda» 

* ROMA. £ stato il giomo diAnto-
nio Fazio, II giomo per eapne se, 
secondo la banca cenlrala, Italia 
poo usclre dall'altalena delta lidu-
cia-sfiducia, dallafibrillaiionecon-
tlnua che dalla politica si trasmette 
alia lira un giorrto si e 1'aHro no, II 
paese si trova in una streltoia: poli
iica economics e monetaria sono 
sotto controllo. ma le redini posso-
no sfuggire dl mano facihnenle. 
Sara colpa dl scenari politici inde-
clhablH, sari colpa del dollaro o di 
chi alimenta I'inflazione, ma dl 
questo si natta. E allarmista i l go
vematore? Non e nella sua Indole. 
Cetto che sono saUali in moltl sulla 
sedia quando ha raccontato che 
poche serSmane fa, a marzo, I'lla-
Ela ha rischialo dl sprolondate in 
una crisi finanziaria. II govematore 
I'ha chiamata -spltale perversa di 
luga dei capitali, svalutazione del 
cambio, accelerazkme del prezzi, 
cadula dei titoli di stato", 

Tm acjorwmia t poHHca 
C'e schierato lutto il potere eco-

nomtco e flnanziano naztdnale ad 
ascoHare Fazio, E poi i pollUcl, ma 
non i lider nxaimi. Esclusi. come 
vuole 1'etlca deH'autonomia e del-
1'indlpendenza dal polere politico, 
Dinl e i miniari. Tuttl ad ascollare 
le famosissima •considerazkml fi-
nalk Fazio consuma levento lino 
In fondo con la sua aria tranquilla 
dl economista slcuro di se- E sem-
pre In grado di stupire quando me-
scota economia e filosotia (e a suo 
modo anche la politica). Lasuavi-
sione del mercalo, meta Moloch 
meta ghidlce utile alia collettivita, 
non e dotlrinaria. Realistlca, la sua 
conclusione sulla «guerrai> dei 
cambi: il paese che vanla credlti 
suH'estero e la cui la moltela si ap; 
prezza aumenta la possibilita di 
controllo suite attinta econoroiche 
in attri paesi, Abissale la sua distatt-
za dall illustonrsmo populista (ver-
slone Berlusconi): own) che biso-
gna conlenere la spesa, ma -trap-
po poca attenzfcme e stala dedica-
la all'altro versanle del bitanci pub-
bliclt, cioe alle cntrate. Altro che 
tegalte fiscal!, in Italia blsogna 
stroncarel'evaslorie. 

Tnnotttto 
Sono Ire le nolizie della giomata. 

O, megllo, cl sono una conferma e 
<re novlta. La conleima *d.ueSa: la 
Banca d'Italia appoggia con con-
vinzione Dinl. (PerTa cronaca, il 
presidente del consigllo fa I'inglese 
e dichiata: 'Leggerd le "considera-
zioni finali" nelweekend*}- Quella 
dl Fazio non e una dlchlarazlone 
di ledelta, bens! la constaiazlone 
che il govemo dei tecnici ha fun-
zlonato. Si lira il fialo dopo i sette 
mesl berlusconiani per II quale si e 
pagato duramente in termini dl 
credfblllla interna (32mila mitiardi 
investiti nel '94 in titoli esteri) e di 
credibllila inlemazionale. Ma non 
basta per uscire dalla stteltoia. Se a 
febbiato e marzo lira e titoli di stato 
allogano, ad aprile riemergono e a 
meta maggio tomano solt'acqua ci 
deve essere una ragione di (ondo. 
Fazio la spiega cosl: «Le uacite di 
capiiale, put collegandosl con in-
stabiliia di engine intemazionale. 

PWroPMM I UaanrPhcto 

Fazio promuove Dini: avand cosi 
Ma su pensioni e inflazione impugna la frusta 
Dini, avanti cosi. La Banca d'ltalia si schiera con il govemo 
e awtsa: «!1 risanamento finanziario non pu6 rallen(are». 11 
govematore Antonio Fazio indica per la prima votla un 
teftp di. inHazione e ehiede agli industrial): -Dovetf.evjl̂ re 
ulteriori ampliamehti dei margini diprotlttCiaurnehlaiiA) i 
prezzi di'vendita airinterno*. Lo scandalodell'evaiipne M-
scale e le critiche alia riforma delle pensioni. Due mesl fa, 
1'Italia ha sfipraiodi nuovo la crisi finanziaria. 

ANTONIO POLUO M I M I 
sono slate alimentale da dubbi sul
la conlinuita delfazione di risana
mento delle pubbliche finalize". 
Questa azione e sempre a rischio. 
Oggi un po' merto, domani chissa. 

La prima notizia riguanda la ri
forma delle pensioni: a Fazio non 
piace peiche disegna «una transi-
zione troppo graduale* e i risparmi 
di spesa sono lioppo magri. £ un 
colpo ai sindacali e anche un col-
po a Din:, ma non e questo a far 

traballare la politica dei redditi, Ci 
I'inflazione In cima alle priorita. 
Porlando il tasso di sconlo al 9&, il 

Sovemalore ha scatenato una va-
inga di polemiche. Ora risponde 

punto per punto. II tono ^ un po' 
da Cassandra, ma tulto si puo diie 
tranne che la Banca d Italia abbia 
giocatocon I'inflazione. Fazio si ri-
volge agli imprenditori e questa e 
la seconda notizia della giomata. 
Ricotda foio che hanno provocato 
uscite nette per almeno 60m ila mi-

liardi nel biennio 1993-94 investen-
do ali'estero una parte dei prorenti 
.delte esportazloni. Nlente da dire, 
rientrava nelle regole del gioco. an-

adesso, dopo aver irainato la pro-
duzione gra ĵe al cjepfefeamerito 
deBa'fira, gli impr&idi&rrsiarino 
ampliando eccessivamente i mar-

t'mi di profitto, Stannoesagerando. 
giusto dare la colpa delPaumen-

to dei prezzi al cambio, dunque, al 
dollaro e all'tncertezza degli sce
naii politici che si riflette in incer-
tezza sull'azione di risanamento fi
nanziario, come la la Confindu-
stria. Ma bisogna anche ricontare, 
dice il govematore, che dalla meta 
di maggio le tension! nei mercati 
dei cambi e dei titoli mescolate aila 
ciescita sostenuta della produzio-
ne, della domanda interna e all'au-
menlo del credlto, tendono °ad 
agevolare il trasferimento sui prez
zi finali dei piO elevati costi deri-
vanti dalla sotlovalutazione della li
ra*. La dinamica deD'inflazione <va 

piegata» si ntantenendo -wdinata. 
la domanda e conlinuando la mo-
derazkme salaiiale, che per il go
vematore testa un dato acquisito, 
ma anche evitando •ulteriori am-
pliatnenli .dei. margin! di nrof)ts>. 
Oltrelutfo, mentre si nducono i co
st! unttati del lavoro. la quota dei 
profitti nell'induslria toma ai lirelli 
del 1988-89. i piil elevati aai primi 
anni '70. Dunque, ha hinzionato la 
discipfina salaiiale, rischia di non 
funzlonare la discipline dei prolitti. 
In ogni caso, Fazio non e pessimi-
sia: un cab degli increment! men-
sili dei prezzi e possibile entro la fi
ne dell estate. 

ProfanotedMco 
La terza novita S che Fazio e di-

ventato un po' "tedesco». Nel senso 
che ha deciso di utllizzare, cifre al
ia mano, I'inflazione prevista quale 
bussola della politica monetaria. 
Non che non to fosse anche prima, 
solo che adesso scrive nero su 
bianco delle cifre. II tasso medio di 
inflazione dei prezzi al consumo 

-potra shuarsl nel 1995 entro il 4,5* 
e dovra scendere sotto il 4% 1'armo 
proaimo» (lo scarto con le previ-
sioni del govemo, che parladi4,T% 
e 3,5%, 6 colmato dall'eHetto dovu-
W.aH'awn^lo delle imffBtejindV 
telle) Se non soriinno centrate' 
•Non esiteremo a reslringere anco-
ra le condizioni di oHerta del credi-
to". E una svolla. Fazio non S se-
dotto dalle idee stile Fondo Mone-
tario o Bundesbank (la banca cen
lrale deve decidere in accordo con 

' II Tesoro o da sola it tetlodell'infla-
zione programmata. avere il com-
pito stabilito per legge di mantene-
re la stability dei prezzQ ma.quan-
tomeno, ci si awiclna. Inline lo 
SME, mai citato. II govematore e 
fteddo sul rientro delta lira in tempi 
rapidi. D'altra parte, non ha mai 
amain la retorica di Maastricht 
Preferisce insistere sui sacri princi-
pi: convetgenza fra le economte 
dei paesi europei in panicolare nel 
risanamento della fuianza pubbli-
ca, rfcostruzione di un'area di sta-
biliia monetaria. 

TREU. Ministro del Lavoro 

«No, la riforma 
previdenza e ok» 
• HnMA. -Non ci e andato tenero, 
sulle pensioni". commentava 
uscendo dal salone di Palazzo Ko
ch Luigi Spaventa. In efletti il gover-
natore Antonio Fazio, dopo avei 
osservato che si sottraa^ono risor-
se al sostegno dei disoccupati per 
destiiaric ai pensionali, illustrava 
la riforma ptevidenziale nei suoi 
aspetli innovativi, per poi passare 
all'atlacco: nell'inimedialo rispar
mi di appena lo 0.3% del Pil, transi-
zione "troppo graduale*. fe presta-
zlonl a regime comunque superiori 
a quelle -degli allri princlpali pae
si. Non sono parole benevole. 
spectalmente per ii padre della ri-
fomiaiil ministro del Lavoro Tizia-
noTreu Eccolasuareazioiie. 

II eoramaton dHls Bmca trlta-
N* wmbni boccHH* la rtforma 
ditto pwttont, MdMdo col eri-
Heart la tmmiilom the daflnl-
« e (roppo pWuate. W * d'ae-
cordof 

Fazio tnctle in luce un punlo vera-
mentc debolc. quello della durara 
della transizione. Pcro e pur vcro 
die su queslo £ apeno il dibaitilo 
ivirlainentiirc. vi-dremo quale sa-
tA I'esilo linalo. 

PHO crmcaanclw II nuovo UMe-
ma a rogline. ohe par att d pen-
•lenamMto e par bnporto delta 
pMilona restt plu gananwo dl 
quaHodal partner auropel. 

Non credo che qucsli siano dei 

punti deboli. II lavoraiore-tipo al 
quale abbiamo latlo rilenmento e 
quelk) della Germania. ^veroche 
si pottebbe andare in quiescenza 
a 57 anni. ma con una pensbne 
ridotta (perche la prende per piu 
tempo) rispelto alleia di pensio-
namenlo del iavoralore-tipo che e 
di 62 anni, appunto a live-lit euro
pei. 

E rhnprorara la rinrlirtailona del 
contribuH rHerita al PH, che da-
rehbe praataitonl mauiori di 
qoalto deK'attueb alstaniB. 

Invece questo e uncritenoconel-
lo, perctie in tal modo il sistema 
pensionistico viene rapportaio al-
I'andamento della ricchezza del 
paese. Del reslo, per alfrontare 
even lu ali andamenti anontali ta-
vorevoli ma anche slavorevoli. ab-
hiamo previsto un sislema di mo-
niloraggio appunto per intervenire 
contorrellivi. 

Sara un crtlerto cimetto. ma 
BanMtalla dla I tatsi dl crescrta 
•MoHcamenle leaNziatt-, attor-
noal 3% medio «hedarebbe ore-
staztonl ragguardevoH a* al ripe* 

COFFERATI. Segretario generale Cgil 

«E vero, e tutta 
colpa delle imprese» 

HmMstra 

«£ vero, il punto 
debole della 
riforma-pensioni 
e la transizione 
Ma tutto il 
resto funziona-

tlggi le condizioni conlnbutivt e 
ui rcridilo ixmo assai diverse, tie-
[jo clie il riieriincnto al [jassalo 
debba csserc f<itk> con moli^LMu-
lela. 

i '.H»: 

lllNriarCsl 
«La riforma 
della rjrevidenza? 
L'impianto 
e condiviso 
Sui tassi non 
siamo d'accordo» 

• ROMA Commenli positivi da 
parte dei sindacati a Pa relazione di 
Fazio. Ecco cosa ne pensa il Leader 
della Cgi I Sergio Colferati. 

Quel»I tuo 0utUo w l dUcorto 
(MGawmatim? 

Si tratta di un'analisi in larga parte 
condivisibile. Cifichemi hacolpi-
IO posiiivamente e la nettezza di 
giudizio sulle condizioni negative 
delerminate dal centro-desua che 
ha arrests lo il risanamenloecono-
mico e provocato il venir meno 
della credibility del paese sui mer
cati inlemazionali 

Queato argoniento tl ha tatto 
camMare opialone anche aulla 
poftle* dlaamento del tauTT 

Mo. riiengo luliima misura in lal 
senso inopportuna Quelle prece
dent!, come Fazio ha ricordalo, 
sono state successive a vere e pro-
pne bulere monetarie determina-
Ec da una situazione politica insla-
bile. 

O aono aitn novltadi rttavoT 
II giudizio assai severe su alcuni 
altegginmcnti negativi del sistema 
delle imprese. Su pin punii. II pri-
mn nguaida i'inflazione. ed £ rela-
tivo alia responsabiliia che una 
paite deLIc imprese hanno nell'in-
cremento di prezzi e lanlfe al di 
sopra detl'inllazionc programma
ta II secondo. che ripottacomun-
que a compoitamcnli delle impre
st1. riguarda il rilievo da Hi al carat-
terodisloicentedei noslro sislema 

flscaleacausadell 'evasione e del-
lelusione. Importante e anche la 
sottolineatuia del Govematore sul 
fatto che vi e un'incidenza ecces-
siva dellimposta sulle peisone fi-
sicbe. 

CotpUce anche I'attenzione per 
I proHaml datTMoaamta reale. 

£ importante la sottolinealura sul 
•duaiismo tenitoriale' Nonl/Sud 
che si sia riproponendo in questa 
ripresa economics, della priorita 
del problema deU'occupazione 
nel Mezzogiomo e della necessita 
di nuovi investimenti al Sud. 

Tutto bene dunqaeT 

Non esattamente. Proprio I'insi-
slenza di Fazio sulla responsabili-
ta delle imprese nell'incremento 
rlei prezzi, conhnua a laimi rilene-
re non conviitcente il iatto che per 
contenere I'inflazione di debba 
usaie solo la ieva del rialzo dei 
tassi. Dalla relazione del Govema
tore per il govemo derivano alme
no due conseguenze: che sui 
prezzi si vari una normativa san-
zionatoria e che dopo la rilorma 
delte pensioni. in occasione della 
Rnanziaria del 1995, si awia final-
mente una nformadel fisco. 

EtocrrrkheaallB panahnl? 
Mi pare che I impianto della rilor
ma sia condiviso e siano invece 
crilicate le soluzioni transitorie 
verso il nuovo regime. E un giudi
zio die non condivido. 

D P DiS 

L'era Berlusconi 

Edopo5mesi, 
la rivjneita 
del Govematore 

aJOMnftnaj#WVAIHIIIII 

ea ROM A, Chissi se avranno ripen-
sato acerte didiiarazioni incaute 
dl qua)d)e mese (a, i :vari Gasparri 
e Martino. le punle di lancia dell'at-
tacco al •potere (orte« di Via Nazio-
nale. .Rema contro anche M>, ac-
cusarono, quando Antonio Fazio 
osd demincjare pubbUcainente i 
rrustatH della pofitica economica 
dell'era Berlusconiana. Jeri, si sono 
dovuli sorbite nelle Considerazlo-
ntt una punttgliosa ricostniiione 
delle malefatle commesse dall'fn-
vindbie Armada del govemo del 
CavaHere. Sgravi fiscali discutibili, 
condonl agegd, pervteaci sottosti-
me della spesa per interessi; 6 negl i 
otto mesi di geslione Rninvest det-
lacosapubblicalaradicedlbuona 
parte dei nostri guai attuali. 

Dopo una prima fase di •Uegua 
arniata> tra Palazzo Chigi e Via Na-
zfonale, nel - itiaggio-giugno del 
1994 II Polo va all'assalfo! e in gio
co la poltrona dt Dtoenore Genera
le. occupata lino a quel momento 
da Latnberto Dini. Intanto, I'Esecu-
trvo di cui Deii & ministro del Teso
ro predrspone il documento di pro-
grammazione per il '95-97 e vara i 
decreti Tremonti di agevolazione 
fiscale. SObtlo Banlutalia decide di 
rompere gli indugi. •t'impostazio-
ne della politica di bilancio - rileri-
sce oggi AntonbFazJb - non rillel-
teva 1'evoluzionedei tassi d'lnteres-
se che si andava profilando. Nella 
testimonlanza sul Documento resa 
al Pariamenio il \' asosto dello 
scorso anno Eacemmo rltevare la 
scarsa incisivita di akuni iagli di 
spesa, la natura temporanea di 
parte delle misuse di entrata e I'in-
certezza deiripolesi attinenle alia 
[otts daoeaa del tassi d'iMeresse 
nella:1 seconda meta "deft'anno*. 
Una presa di posiziune contro CUL 
gli uotnlnl del Polo reagtscono con 
veemenza. E dopo 10 glomf. It go
vemo Berlusconi deve sublre an
che lo smacco dell'aumenlo del 
tasso di sconto di mezzo punto de-
ciso da Bankitalia. una misura indi
spensable per Irenare le aspettati-
ve inflazlonistiche e il croUO della 
lira (sono i $omi dei primi sconW 
conBossi). 

SI amva al setterhbre, poco pri
ma del varo della Finanziaria, e II 
govemo Berlusconi prowede a n-
cafcolaie in modo pill realistico la 
maggior spesa per interessi, ali-
mentala dalla ripresa del tassi. Ma 
non basta al GovemaWie Fazio, 
che di fronte ai deputati e ai sena-
tori smonta pezzo per pezzo la ma-
novra economica dei condoni e 
dei tagli alia previdenza. "Meil'au-
dizione del IS ottobie 1994 - pro-
segue Fazio nelle •Conslderazioni" 
- osservammo che l'efficacia di al
cuni tagli di spesa e di parte degli 
aumenti di entrata sarebbe dipesa 
dalle modalita di attuazione dei 
prowedimenti e rilevammo la sot-
toshma, per una cifra altera valuta-
bile in poco meno dell'lS del pro-
dotlo, della spesa prevista pet gli 
inleressi". Enori e omis^oni su cui 
il govemo Berlusconi decide di in
sistere, La sua Finanziaria, nell'au-
tunno, viene modificala nelle piaz-
ze e in Parlamento, ma i conli non 
tomeranno lo stesso. A correre ai 
ripari -come aveva preannuncialo 
lo stesso ministro del Tesoro Dini -
ci deve pensare il presidente del 
Consiglio -flecnico" Dini. £ feb-
brak>, e airiva la manovra-bis da 
21.000miliardi. 


