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II leader della Cna risponde alle accuse dei sindacati 

«Basta crociate, 
non siamo evasori» 
Sangalli: e il fisco che non va 
Le punte piti aspre della polemtca «ferragostana» sul li-
sco sembrano sbollite. Ma tra autonomi e sindacati dei 
lavoratori dipendenli la diffidenza resta alia. E questo 
nonostante la proposta di un tavolo comune di con-
fronto sul la riforma fiscale sia stata accolta un po' da 
tutti. Inlanto, si awicina la Rnanziaria. Torneranno le 
polemiche? -Mettere una categoria contro 1'allra e noci-
vo per tuttic, dice Sangalli, segretario della Cna. 

ML0»MMPMATO 
• ROMA.FuclUpunlali.-Unavolta 
scottati, anche I'acqua Iredda la 
paura». scherza Giancarlo Sangalli, 
segretario naziotiale general? della 
Cna, Non c'e dubfaio. la queshone 
fiscale sta djvendando piu ribollen-
ledelsolleone (dove c'e siato) fer-
ragosiario. Nel mlrino, ancora una 
volta. II lavoro autonomo, accusato 
dl evasione fiscale alia grande. 
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Speio praprio di no. Anche per
ch* to sWsso minlslero delle Fi
nalize I'haesclusa. 

FMoolrtliplNMMlrt 
Ha dellnllo queila tassa •grezza'. 
Non ml sembra che piaccia nep-
pure a lui. Ma lo dire! dl pid. Quei
la lassa non solo e grezza ed In-
giusta. Ma e pure dannosa per II li-
sco. Conja m l n i m u ^ t ^ ^ p n 
laanno oltenuto gli incassi previstl. 
hanno (alto sparire dal meivato 
100.000 imprese nel solo sellbre 
artlglano ed hanno allmentato il 
lavoro nero, I'abusMstno. II som-
meiso. Bet rlsultato! Non caplsco 
con che faccia ceitl sindacalisii 
eerchlno di rlproporre un'espe-
rlenzaabagUata. 

Www W *j^fr*fll Pw^ 

Fotse perche cercano di trovaie 
un facile consensu tra i loro iscrint 
alimentando L'lmmagine det!*am-
giano e del commerciante come 
nemico numero uno. Ma non ca-
plscono che e dannoso per tutti 
uno scontro di questo tlpo? 

•IwriokwhinMultrii. 
In ellettl, assistlamo ad un copio-
nc vlsto pill voile: porverone a fei-
ragosto contro gli autonom) eva-
sori, i sindacati che corrono a rin-
ca to , quindl la stangata con la Fi-
nanztaria. 

DW ha bfcjogm d 32.000 mMar-
« , MM * |Ml motto rtapatto a 

OSnA Cma VNM M pMMKO-

Anche per questo dovra operate 
soprattutto sul versatile della spe-
sa. Non penso si possa seriamente 
pensare di aumentare ancora la 
pressione Fiscale. Al massimo. si 
potra intervenlie con qualche ri-
tocco sulle imposte indirette. Non 
dlmenltchiamo. pol, che sul piano 
delle entrale il govemo dovra por-
lare a casa i 12.000 mlliardi del 
concordato di massa. 

M'arrtw M h M M , «l M M 
fcatMMtflmalumori. 

Cetlo, petche eiano appesantite 
da interessi. sanzioni. oneii pievi-
denziali, Altroche 12.000 miiiaidi: 
saremmo arrlvali a 45-50,000 mi-
liardi. E owio che la genie sie spa-
venlata. Comunque. mi paioiio 
question! In via di soluzkine. 
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fenso che'., una volta rlsdito i) pro-
blema degli appesamimenti previ-
denziall, le adesionii che sono vo-
kintarie. ci saranno. 

Un rnndono, upnttutto H a 
b a w pmta, non «l rlBuU. 

Ma queslo non e un condono. II 
concordato di massa non riguar-
da I contribuenti «pizzkati» dal-
lamministrazlone o che hanno 
accertamenti in atto, Non & affatto 
una sanatoria all evasione. 

AbMM * un NMdapMHn can-
tra I cantraW *ul patMM. 

Ma questo non £ un problema di 
artiglani o commercianti. Caso-
mai. dimostia i limili di una amnii-
nistrazioneliscaleinelliciente. 

IdiD MStcMtoMdmnimrtlcl. 
Nemrneno le Rnanie sembrano 
credere a quelle dire In ogni ca
se. non nego che anche nei nostri 
settori ci sia una quota di evasio
ne. 

C* chtoVa -Mprattutto* nelvo-
•nlMttort. 

t. una sciocchezza. Non e cerlo 

dal lavoro autonomo che possono 
nascere redditi nascosti nella mi-
sura in cut preteoderebbe il Secil. 
Pariano di 600.000 miliaidi di 
sommeiso e pensano al cairozzie-
re. £ lidkolo. Plutlosto, m) sembra 
che Tangentopoti abbla moslrato 
come sono lalti 1 bilanci delle 
giandi aziende. Non capisco per
che si inelta in ctoce I'idtaulico 
che non rilascia la fattura, ma si 
considerino norm all cose come 
bare liscali. londi neri, scatole ci-
nesi. socteta di comodo. 

CIA non totJto cbt urn Mlim 
OWHNUHM * in M B O w o . d* 
COWMIWW. 

51, ma a parte che moltissime im
prese adigiane non possono aveie 
una lira dl nero peters lavorano 
per altre aziende. certi lenomeni 
rigyardaap) settori pi^debpli.iiiti 
mat^lnali, quelli che competoho 
in un mercoto dei servizi dove la
voro nero ed abuslvlsmo sono la 
norma, E spesso anche I cfttadfni 
sono complkl: conviene anche a 
loro non pagare I'lva. 

Cw wn togk> «*• II pnrthrM 

SI. ma non si rlsolve con lecrocia-
tediceitisindacalbti. 

Ec«aw,*H(m? 
Con una riiorma iiscale seria, che 
sempliflchi le procedure, che eli-
mini i balzelli. che sappia utilizza-
re gli sludi di settore per Vindrvi-
duazione dei redditi delle catego-
rie autonome, 

Stud dl fatBNB pti raw? Par 
tnttwa ml gBwnw to tMM dH 
vottrl MMWWI com* tccuta I 
«*anUmd*MCtH,flf*MlT 

Mi pare che Grandi sia quantome-
no poco informato. Noi non vo-
gliamo traltare nessuna tassa. ma 
convibuiie ad alfermare meccani-
smi seri e credibili di individuazio-
ne dei ricavi delie impiese. 

Ownto In un'tMclM mttmict; • lateOwcuto Sangalli Marcoiuiiirsmwu 

Crea polemiche una proposta anti-assenteismo della coalizione di govemo 

«Sei malato? Allora ti taglio la paga 
Nuovo scontro sociale in Germania 

» 

Busta paga pit* leggera (sino al 20%), in Germania, per 
chi siamniala. Per ora esollaniwunprogeHojiJionan-, 
cora ufticializzato, ttia la coalizione di gove'rno cristia-
no-liberale sembra inlenzionata a sosleneiio. Obiettivo; 
sgravare di costi le imprese e combattere le «malattie fa-
cilk Contrari sindacati e socialdemocratici che annun-
ciano una dura opposizione alia proposta: »Si vuole 
colpire lo stato sociale». Aulunnocaldo a Berlino? 

HOSTFIOSEFIVIZIO 

ai BONN. Busta paga piCi leggeta 
in caso di nialatlia per i lavoratori 
dipendenli in Geimania. E' quanto 
prerede un disegno di legge messo 
a punto dalla coalizione di gover-
no crisliano-libeiale, che mira da 
una pane a tidune il costodel lavo
ro per le imprese e dallaltra a 
combattete labuso delle •malaltie 
laciii». 

La ptoposta - rivelata otai dalla 
'Bild am Sonntag' (BamS), ledi-
zione domenicale del quoridiano 
popolare "BikT, che cita numeiosi 
esponenli della coalizione di go-
verno - non ha trovalo pero una 

confertna ufticiale da parte del mi-
nisteio del Lavoro. 

Dall'opposizione socialdemo-
cratica e dai sindacati. invece, si e 
subito tevaro un coio di proteste. 
chegia prospella un«autunno cal-
do» nel caso che il govemo laccia 
sul serio e che inlenda. come so-
sticne il giomale. inuodune la nuo-
va normativa gia dal 1996. 

In base al disegno di legge, chi si 
ammala deve mertete in conto un 
allegerimento della busta paga li
no al 20 per cento per le prime due 
setlimane di malattia. Due i model-
Ii altualmente alb studio, ha detto 

alia "BamS" iideputalo Julius Lou-
ven, potjavoce del gnippo parla-
meffere" -•'•trWiarro^ertWrBtlW 
(Cdu- CsuJ .per gli altari soclall: 
•La riduzione del salario in caso dl 
malattia pouebbe esseie del 20 per 
cento nella prima setlimana e del 
10 per cento nella seconda oppure 
del 20 per cento per tutte e due le 
seftimane*. 

•Vogliamo rendeie la vita ditlici-
le aquelllcheci marciano. ha det
to it suo compagno di panto Vol-
ker Kaudel, rileiendosi alia brutta 
abitudine dei dipendenli tedeschl 
(statisticamente dimostrata) di 
concentrate tra il venerdl e il lunedl 
le malattie bievi, in mcxto da pro-
lungaie il fine settimana. In media -
secondo llstituto dell'economla 
tedesca di Oolonia, un'emanazio-
ne della Confuidustria - i dipen
denli in Germania si assentano dal 
lavoro per malattia 20 giomi all'an-
no e si aggiudicano con ciCi il prt-
mo posto nell'ambitodei Paesi del-
I'Unioneeuropea. 

Conoo queslo progeno del go
vemo hanno luonato oggi social
democratici (Spd) e sindacati. «La 
coalizione punta ad abolire lo sta

to sneiate ed a create in Geimania 
rapporti di lavoro come quelli che 
ci si*w>inegll SSti UnilH-ha'c ' i* ' 
meniato Hudolf Diessler, espertadl 
queslioni social! della Spd. <Cbi 
tocca la nonnaliva sulla malattia, 
apfiicca un fuoco che rlschia dl <H-
vampare a macchia d'olkB. ha av-
venito il sindacallsta Hermann Zol-
ler. 

Eppure le impiese confinuano a 
puntare 1'indkie sui costi del lavo
ro, che rendono sempre pi(l diflici-
le per I' -azienda Gennania> dtfen-
dere la propria competivita inter-
nazionale. La nollzia del .taglio per 
malattia* sulla busta paga glunge, 
infant, mentie ancora in Germania 
e scontio apeno tra sindacati e 
Conlindustrla per I rinnovl salariali. 
sia sul veisanle delle richleste con-
trattuali sia su quelto (richiesto da 
alcune giosse aziende) di una mo
difies degli orari di lavoro. E pro-
prio oggi Albert Caspers. presklen-
te deUa Ford Wetke di Colonia, 
controltata tedesca delta casa au-
tomobilistica americana. ha fatlo 
sapere che la society non intende 
fare nuovi inwstimentl in Geima
nia. 

•a-*, DAQUALCHEtempoche 
l i si tanno pressanli le ri-
• • . chieste alfinchfi la lira 
J - * rlentri nello Sine. Esse so
no diventate plu Insistent! negli 
ulllml giomi dfrallotzamento del
la nostra nomela sul marco. Cer-
Chet6 dl argomentare conlro t'm-
giesso della lira nello Sme. 

II recente ralfotzamento della 
lira * dovulo a cause in parte in
terne, come il crescenle atlivo 
commerciale. le rassicuianti noli-
zle sull'inflazione tendenziale e 
la lemporanea stabillta polilico-
sociale. ma in parte esteme. co
me il buon andamenlo dei prezzi 
delle materie prime e il rafiorza-
mento del dollaro sul marco a 
motive sia dei recenti accotdi 
commerciali amertano-giappo-
nesl. sia dell'allonlanamento del 
rlschio di crisi finanziaria in Mes-
slco. E a quesle cause di fondo 
che si e aggiunta lattivita di soste-
ono attuala dalla politics valuta-
rla della Banca d'ltalia che ha 
comproto dollari e venduto mar-
chl. 

IJI prima ossctvazione e la se~ 
gucnte: la lira rimane ptii prossi-
mu alia pnrita dei poterl d aiqui-
slo ton it marco in regime di 
cambi flitlluanti cite non lissi, che 
equivale a dire, anche sulla scor
ia dcll'ospefien2a dell'estate dH 
i!2, t'he la spcculazkine e mono 

destaliitiz/aiile nel regime alluale 
che non in un regime a cambi 
quasi-flssl. soprattutto quando le 
cuiiddtulii esterne non sono co.4 
lavorevoli tome quelle piesenti 
In i|uesto momonlo. (A questo 
propnsilo va tutlavia chiarito che 
lattuale leiidetiza dollaro mar-
ro. t h e ha rnitnrzalo la lira, SP do-
w w t'oiitinunre non sareblie di 

«L'ingresso nello Sme non mi convince» 
giovamenlo per la nostra econo-
miacheespotra manuialti nella-
rea del marco e imporla materie 
prime i cui prezzi sono espressi in 
dollari). 

Un mutamento di lendenza 
pu6 tultavia verificaisi. e anche 
rapidamente. sia per cause ester-
ne. sia per cause interne di naluia 
politita (campagna eleiloiale 
e o instabilila politica posl-elot-
lorale) e.'o di natura sociale 
(tensioni sindacali a seguito del
la perdila del poiere cracquisto 
dei salari al netto delle imposlel. 
In tali condizioni limpegno a n-
manere entro una banda di oscil-
lazione prelissata (anche se oggi 
e del + '-1S'». assai maggiore di 
queila del veccltio Sme pre-92 
cnecradel * -2,25".-) polrebbe 
compoilarc dei cosli elei'ali. 

Suaii sono quesli costi'' Non e 
iflk-ile capirlo. Iinmajjiniamo 

che due economic siano in stato 
dl quiele e che tra le nspettivc 
tnoncte viga un cerlo cam bio. ora 
immaginiamo che uno dei due 
subisca uno shock si,i esso politi
co. sindacalc, oennomico the 
provciiga dall'inlerno o dall'e-
slemo. ma che colpisca piO un 
paesc dell altra llprocessodiag. 
giuslamento del paese culpilo 
passeia aitrovefso una o piif di 
quesle strade. Ilessionc sal aria le. 
aiimonlo dei saggi di miort'isi1. 
caduta di roihlil<MMx-cup;izii)tie. 

deprezzamenlo del cam bio. 
Quanto pi it quest'ultimo e tisso e 
quanto piu i salari sono rigidi ver
so il basso, tanlo piu elevata saia 
la disoccupazione e tanto piu au-
metilera il dirferariiiale dei tassi 
diinteressecon leslero.Questoe 
quanto avvenne con la difesa del
la lira prima del 1992. In parlico-
lare l'aumento dei tassi diinteres-
se piodusse gravi conseguenze 
sul rappoito debito pubbhco/Pil 
e sul rapporto debito estero Pil. 
Non va iltmenticato che, matgra-
do I'atlivo commerciale, il nostra 
debito estero rimane a valori ele-
vati(8'VdelPIL). 

Ollre alle prima tesi, che abbia-
mo cercalo di mostrare essere er
rata, secondo la quale la stability 
del cambio nominale e fruETuosa 
e priva di cosli, due altre sono le 
tesi del sostenilori del rieritro nel
lo Sme. La seconda tesi. che eb-
bc molto successo negli auni SO. 
^ nola come la tesi del "leghia-
moci le mani imponendoci di n-
speltare un vincok) deliberaia-
menle creato di (inaitza inleriia. 
zionalO". 

Quesk) signilica che. dovendo 
rispettare il cambio. i sindacali 
accelleranno riduzioni salariali 
per timore della disoccupazione. 
le imprese saranno meno pro-
pense all'inllazione a pena di 

*moiM*M»» T* n««m 
perdere mercali esleri, lo Stato 
meno propenso a spendere in di-
savanzo a pena de]l'awilamento 
del rapporto debilo'Pil. Quesla 
tesi ha ire debolezze. La prima e 
di oidine politico: ^ una tesi che. 
al pari delle altre lesi conservatri-
cideglianniSO (ilmonelarismoe 
il costituzionalismo Iiscale), pre-
suppone una con nam rata perver-
sione dei pol icy. makers e delle 
parli socialic uiia sftipiditadelle-
iettoralo. Una prova contrana a 
questa lesi si £ avuta con le vir
tuose politic he sindacali e di li-
nanza pubblica attuate in Italia 
con i govc-mi Ciampi prima e Dim 

K>i in regime di assenza di vinco-
ester<i. La seconda debolezze 

C che quel vincoto si fa sentire in 
modo divcrso sui dj^rsi agenli 
etxinnnmci tenza nessuna logic.i 
diequitaodiedicienza Inlatti nel 
periodo di vincolo estero degli 
anni Hi), i sindacati e le imprese 
es|ioste alia concorrenza eslernj 
sono slati abtiastanza virtuosi. 
ma il sellore icrziario e la Pubbli
ca amminisirazione (prima del 
gi>vcrno Amalo I non lo sono bia-
li La terza debolezza cunsistc nel 
lallo che la I'ariaziom' del cam-
bin, tonic I •» pill sopra argomen-
lalo. nun awienc solo per la per
version c lie I comport am enlu de
gli agcnti ocunoimci inlemi ma 

anche per shocks che con questa 
nulla hanno a che fare. 

La terza tesi dei sostenilori del 
rieniro nello Sme suona piu o 
meno cosl. -Se Thalia non entra 
nello Srne sta luori dall'Europa-. 
Qui i! discorso si la meno econo
mic o e piu politico, ma cio non-
dimeno la tesi non va condivisa 
Si puO immagmaie il percorso 
verso t'Eluropa Unita lungo qual-
tro tappe: 1) liherta di movimen-
to di metvi e di lattori: 2) unilor-
mita di normative economico-li-
scali: 3i Unione monetana: ^J 
pienaunioncpolitica. 

L
A MIA TESI, a diversila di 
quolla dei fautori del rien
iro ora nello Sme. e d ie la 
quarla lappa non possa 

esscre successiva alia lerza1 mfai-
ii la nnuncia alia sovramta mone
tana e un alto politico di impor-
lanza naragonabile alia coslilu-
zione di un Parlamento degli Slali 
(Iniii d'Etiropa. Che cosa si e vo-
lulo nlvece far credere'1 Che il 
percorso verso la Moneta enro-
pca (Me; fosse un (atto lecnico 
possibilc purchfi si soitoslasse ai 
ailed del Trallalo dl Maastricht. 
Questa 6 slata una colossalc mi-
stiliLazione. A paite il latto tecm-
co di insenre tra le ctindiziom per 

t'adesione di un paese alia Me il 
rapporto debito pubblico/Pll. 
che risponde ad una logic a stra-
vagante t.perchfe non anche il de
bito privalo? E poi vi immaginale 
lo Siato di New York a cui non 
fosse stato consentilo di usare il 
dollaro quando lamministrazio-
ne locale della citUl di New York 
era vicina alia bancarotla?). va 
considerato un falto politico es-
senziale La Geimania usa le ir-
realistiche condizioni di Maastri
cht per lirare il piu a lungo possi
b le una decisione che non ha 
nessuna vogtia di assumere. La 
Bundesbank non e in grado di far 
valere sempre le proprie opinioni 
e la propria vokinla sul govemo 
tedesco. ma questultimo preva-
le. in materia monetana. solo 
quando la sua volonta politica e 
iortissima (la scclta del lasso ill 
cambio 1.1 tra il marco occden-
tale e quetlo onenlale. osleggiata 
dalla Bundesbank e wlula dal 
governo. c un esempio lampan-
tet Ora e difficile convincersi 
che il governo tedescti sia mosso 
da una voiont^ di pari vigore per 
la coslituzione della Me, quindl e 
legitlimo supporre (he prevalga 
la volonta della Banca ceiitrale 
La Bundesbank, non sob non 
vuole neppur lontanamenle ,it>-
bandonare la propria sovrainu'i 
monelaria. non solo nun sembra 
neppure mleressata a dai Vila ail 

una Banca centrale europea che 
accentri tutte le riserve delle Ban-
che centrali nazionali, ma si e di
mostrata addirittura molto tiepi-
da a difendere la soprawivenza 
dello Sme stesso (posto sotto 
shock dall'unificazionelebesca), 
perche, mentre ha acceltalo di 
difendere il franco Irancese nel-
lestate del '93, ha abbandonato 
la difesa della lira, della peseta e 
della sterlina nell'eslate del '92. 
Va aggiunto che in questi ultimi 
mesne autorM tedesche si sono 
lamentale della sottovalutazione 
della lira, ma in questi giomi la 
Bundesbank ha latto sapere di 
non essete disponibile alia dilesa 
della nostra moneta una volta en-
iralanelloSme. 

Ora. e questa e la mia tesi. per
che legaisi le mani quando que
sto non 6 ni una condizione tec-
nicamente necessaria. ne polili-
camente sulfic ion leper la coslitu
zione della Me?Cirt che piu stupi-
sce e che si la un gran parlare di 
un iittizio process'o verso ia Me 
(gli accordi di Maastrichli. anzi-
cho disculere dei reali termini 
della questione. d ie sono due1 

uno nguarda i mwcanismi dl 
compensaziune di cui dovrebhe 
dispone il bilancio comumiaiio 
una volta d ie il nagxiuslamenlo 
attrawrso la vanazione delle pa-
iita losse escluso dalla piescnz^i 
di un'unica moneta in tuila Euro-
pa: 1'allro le condizioni jxiliticht-
perL-he il pnicesso abbia luogn. 
Se la ™lont,1 iioliiica di costituiie 
la Me ci fosse dowero. la cunvor-
sione delle monete nazmnali nel
la Me pud esscre (alia in pmn piu 
di una none come I csenipio dei-
I'm nlicaz nine nioneiana delle 
duetjL'miailieii nisthana 


