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Aldo Fumagalli 
> ! responsabile politiche istituzionali di Confindustria 

«Noi di destra? No, contro la manovra» 
La Confindustria sul piede di guerra. Addirittura interna a 
bornbardare di fax il quartiere generate di Lamberto Dini, 
sotto accusa per la sua finanziaria prosindacali. «Sono 
inizlative di singoli imprenditori o di singote associazioni», 
rldimenskma Aldo Fumagalli, Confermato, pero, un giudi-
zio severe: cos! e punlto lo sviluppo del paese. Perfino la 
tassa sui rifiuti penalizza gli imprenditori. «Non e un colpo 
di sbarra a destra, ma un giudizio basato sui latti». 
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• ROMA. «Non dnendiamo pfc-
coli interessi di botlega, abblamo 
a cuore 1'interesse del paese, 
Con queste parole Aldo Fuma
gaili (Conllndustria. responsabi
le perle politiche istiiuzionalQ rl-
sponde alle accuse del presiden-
le del Consiglio. d i Imprenditori 
mollvano cosl la loio bocciatura 
nei confront! della legge (InanzJa-
ria del 1995 Spetano che venga 
modificata in Partamento. 
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La Conlindustria non ha mosso 
le sue critiche per quests raglo-
ne. Nol abblamo falto un'analisi 
strutturale deH'implanto genera
te di quesla legge Finanziaria. 
Avevamo dello di essere dlspo-
nlblli, insleme alle altre lorae so-
clall, ad assumere la nostra quo
ta parte dl sacriflci. Rltenevamo, 
Infattl, come lo reputlamo tutto-
ra, che la manovra economica 
per rlsanare I'azienda Italia non 
sla giunta ad una concluskme, 

--.Siquwowwintl che sis oeeessa-
rio chlamsre II Paese ad altre 
pnni^.ad altri saflrillcii- Vale la 
pens dl ricordare che non ab
blamo intraprcso una battaglla 
irontato, allorche II govemo ha 
riproposto 1'adozione di una tas
sa patrimonial suite imprest). 
Artche se abbiarno consfderato 
questa tassa uno strumenlo and-
storico 9 sbagllalo. Ecco una 
prova di responsablllta della 
Confindustria. Nol critichlamo la 
legge Finanziaria net suo com-
ptesso perche non cl sembra 
che vada nella dlreztone del rl-
sanamenlo e dello sviluppo. Nol 
ci aspettavamo che. perlomeno, 
meta delle risorse derivassero da 
riduslont di spesa e meta da au-
mento delle enlrate, 

Q u i attn tMHt awMbt doni-
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Una sorie di mlsure a caraliere 
sUuttuiale. magari limltate, ma 
efflcacl. soprattutto sul versante 
della spesa; penso al fisco, alia 
pubbltca amrnlnistraslone, alia 
rllorma d'alcuni nostri islHuti. 
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Questa e la netta sensazione che 
abbiamo avulo. II govemo ha in-
trodollo, sul versante dell'au-

mento della spesa, invece che 
del suo contenimento, un con
cetto dl predelinizlone di risorse. 
Sembra che abbiano dato an
che rasslcurazlonl ai sindacati 
circa le modalita d'erogazione 
dl tall somme. collegate al recu
peret dell'lnllazlooe. £ un tradi-
menio nei confront! sla dell'ac-
corcto dell994, sla dl quello del 
23 luglio 1993. Quelle intese 
avrebbeto dovuto delegare alia 
conirallazione quest 'eragazione 
di risorse. La privatizzazione del 
rapporio di lavoro nei pubblico 
impiego sarebbe dovuta cosl an-
dare avanli. 
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£ come se il govemo avesse gia 
contrattato con i sindacati. Noi 
abbiamo capito cosl. 

un awMntodi QMUMIOM vie-
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legge Rnanziaria penalizza lo 
sviluppo e cosl anche i consumi 
caleranno. Non credo che au-
mentlno distribuendo reddito ai 
pubbllcldipendenli. 

G M W a Awe m t t o parwlm-

Non penso solo alia patrlmonia-
le per le imprese. Tale tassa in 
ogni modo drvenla una delle po-
che voci cette, rtsto che le altte 
(conconlato Hscale e lotta all'e-
vaslone e all'elusiorte) sono In-
cene. II govemo poi. melte in 
conto quattromlla miliardi di ri-
sparml previdenziali gia conteg-
glati una volta. Quello che piD 
colpisce, perd. e il venir meno 
della coslddetta legge Tremontl, 
quella che detassa parzlalmenle 
il reddito d'lmpresa reinvestito. 
Ota si dice che late legge vale 
solo per ie aree deboll e in ma-
niera limltata. In relazione ad al-
Ire eventuali agevolazioni a livel-
lo comunltario che t'impresa 
potrebbe avere. Hanno indebo-
lilo cosi uno strumento che si 
era dlmoslrato utile per la ripre-
sa degli investimenti e cite pote-
va incentivare dawero nuovi 
consumi. La mancata, parziale, 
deliscalizzazione del cosiddetto 
salario aziendale rappresenla 
un altro colpo alle possibility di 
sviluppo. Una scelta, anche que-

lall'accoKlo del lu-
199&Un altro elemenlo an-

*aalffi'irillne.',rJaTiriiissa 
sui rifiuti, un prowedimento Inu-
sitalo a llvello europeo, destina-
to a ridurre la compeUtMta dei 
prodotti italiani. 

Tatte qwr t i conHdmnRwl vl 
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N M I sono iniziative della Confin
dustria, bensl di singoli impren
ditori o. in qualche caso, di sio-
gole assoclazioni. Moi esprimia-
mo una valutazione e ausptchia-
mo modifiche in sede parla-
mentare o. magari. anche. una 
spiegazione piu chiara sui prov-
vedimenli. 
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lo penso che il compile di una 
parte sociale sia quello di cerca-
re dl dire sempie e in ogni caso 
la verita. Siamo preoccupati per 
il Paese e lo abbiamo dimoslrato 
anche nei passato. Pifl questa 
legge Finanziaria si awicinera 
agll obieitlvi che noi abbiamo 
indicate piu. secondo noi. potra 
avere un elfetto corretto sui mer-
cati internazionali. 

Qmll smo la C M * d i uhare? 
Sono assai limitate. Alcune risor
se sono destinate ad alcune ne-
cesslla strategiche prioritarie; la 

famiglla, la scuwa>"Mezz«!gior-
no, E vero che^At^MH^fiJFro-
dotti i' primT'eBrnenti,raiS pur 
triandi, di federalismo fiscale. 
Sono pero spesso misure parzia-
li che magari introducono una 
duplicazlone dl (onne di prelie-
vo, anziche forme sostitutive di 
prelievo. 

G'a eM ha coHagato la aWmt 
wdte data ContMknUi al n-
tchl dl Capri. U M apMttmmto 
drt'MW DDIMEO tot™? DM 
non era, In ftrndo, an WHM A vo-
ttraMacta? 

La Confindustria non ha suoi 
candidati e amicl o nemici, inte-
si come persone o come singoli 
govern! e partiti. La Conlindu
stria guarda ai iatli. Quando i go
vern! di destra, di sinistra o di 
centro fanno cose buone nol lo 
diciamo. E cosi quando lanno 
scelte che consideriamo negati
ve. E stato cosl con Amato, 
Ciampi. Berlusconi. Trarre un 
giudizio politico complessivo da 
singole valutazioni £ sempre er-
ralo. 

Quatcuno, M* CKy kndMM, 
ha Mtkitto ta nMKtorli « DM 
ha cercatn d mwan U coiwaiMO 
MotdurattarM dtocl nw*L Do
ve Mala varWiT 

Non lo so. Bisognerebbe essere 
nella testa di Dini. lo penso sem
pre che I'inlerlocutore sia in 
buona tede e sia convinto di 
aver fatto la cosa migliore nel-
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1'interesse del Paese. Penso an
che che le pereone possanosba-
gliare^ La dehuncia dell'eirore £ 
un nostro compito. Le elezioni? 
Non spetla a noi dire quando 
vanno iatle. Spetta a noi dire 
quando sarebbe opportune 
•non larle». nell'interesse dell'e-
conomia e del Paese, Escrude-
remmo. perci6. il periodo del 
cosiddello semeslre europeo. Le 
elezioni si possono benissimo 
fare o subilo, dopo aver appro-
vato la Finanziaria. o verso la fi
ne dl detto semestre. 

Ha laghMta rax amldanta «ata 
BundariMnh Karl Otto roahlt 
•undo dteo dw cot) el ammtt-
alamo ma* pU oall'UnloMnio-
MtarlaT 

Non abbiamo usato una buo-
n'occasions per dare una rispo-
sta nei latti alle critiche e alle at-
tese dei nostri patners tedeschi. 
Siamo. (oise, ancora in tempo. II 
nostro giudizio e inlondato? Not 
pussiamo sbagliarci, ma allora 
ci diano migliori precisazioni, 
chiarimenti capaci di tranquilliz-
zarci. Dubito che questo possa 
accadere. Quale sara I'allearrza 
che andra al govemo, dopo le 
elezioni, essa dovra rimeUere le 
mani nell'economia e riprende-
re un progelto di risanamento 
struttuiale del Paese. Non si puo 
pensarecheessendoci unpo'di 
ripresa. t'ltalia sia gia tuori del 
guado. 

DALLA PRIMA PAWNA 

Quel filo diretto 
Arcore-Hammamet 
liglio dell'awocato di Craxi e a conoscenza 
delle intenzioni di un minisrro della Repub-
blica? 
7) HverocapodiForea Italia, Craxi da Ham-
mamet da indicazkmi, tiene rapporti, stimo-
la. galvanizza. Secondo quanto ha riferKo 
Itelt'aula del tribunale di Milano Paolo lelo 
sarebbe stalo rinvenuto un appunlo nei qua
le si dice che «Forza Itaia deve acquistare una 
sua aulonomia a dispetto degli tnlidi alleati. E 
che bisogna dare esempi e dare battaglie», 
Secondo I'agenzia Ansa da alcuni di quest! 
documenti si nevince il conlatlo di Craxi con 
un rappresentante di Forza Italia che lo rela-
ziona su quanlo awiene in Italia e in partico-
lare su una iniziativa dell'attuale president* 
della commissione Giusbzia Tiziana Maiolo 
conlro la procuia milanese», Questo appunto 
e stato invtato a Craxi da Luca Mantovani, ca
po uiDcio stampa di Forza Italia, che assicu-
rava anche al destinatario che a quella inizia
tiva ne sarebbero seguite delfe altre. Craxi 
considera giuslamente Foiza Italia il "SUo» 
partito. Ne rivendica legiltimamente la dire-
zione polltica. £ lui il vero leader di quella (or 
ma/ione. 

Pu6 baslare, credo, Nelle carte esibile da 
lelo £ racchiusa la sostanza della verita politi
cs dl questo tempo. La destra e la naturale 
erede del regime awelenato degli anni Ot-
tanta. Quando Berlusconi ando a brindare al 
Raphel per la mancata autorizzazione a pro-
cedere per Craxi non lo fece spinto da senti-
menti di amicizia di stampo deamicislano. 
No, lo fece perche 11 stava la sua storia e la 
sua lortuna di Imprenditore. Perche II stavano 
le sue idee politiche. Perche i nemici di Craxi 
erano i suoi slessi nemici. Perche Craxi gli 
aveva dato le leggi che voleva e lui, in cam-
bio, gli aveva asskiurato, attraverso Confalo-
nleri, che -Ja nostra inlormazione sara omo-
genea al mondo che vede nei Craxi, Forlanl e 
negli Andreotti I'accettazione delle )iberta~ 
Craxi e Berlusconi erano. sono, la stessa co
sa. Oggl e solo documentata una verita politi-
ca lampante. Ci sono tante oneste persone. 
intellettuali e prolessionisti, in Forza Italia. 
Ma le scelte politic he sono in mano a perso
ne lurte provenienti dal Caf. 

Ma quesle carte aprono una inlinita serie 
di probletjni Per rflinistri e presidenti di com
missione, pet leader di partltti e'per direttoVT 
di glomale. Tutli impegnati iriun.gioco spor-{ 

. co. UoGcare il lavOro dei magrslrati E1 infanga; -
re gli awersari politic!. Cose gravi, delle quali 
dovrebbero rispondere. 

Ma problem! politici serissimt si aprono 
politicamente, a destra. Sono senza leader, . 
questa 6 la verita. Berlusconi non lo vuole 
nessuno, certo non il Ccd. ma ora neanche 
Fini, che non a caso ha messo il freno alle ri-
chleste di elezioni. Non credo che Dini sara il 
loro leader, se non altro per la distanza side-
rale che separa i contenuti della sua azione 
di govemo dalla frenesia demagogka della 
destra che blocca le authorities e ora annun-
cia, con Berlusconi, che boccera anche la Fi
nanziaria. Di Pietro e stato il loro bersaglio. 
come quello di Craxi, E allora? 

Fini stesso * sospeso. II suo alleato € un 
ingombro lastidioso. (1 suo partito mostra una 
inguaribile nostalgia per il tempo del Msi. 
Pannella non si sa piil se sia nei Polo. E sui 
programmi e i comportamenti pariamenlari 
6 sempre d iviskme. 

Ora Fini scopre, si la per dire, che Forza 
Italia era teleguidaia da Craxi. Le sue imba-
razzate dichiarazioni tradlscono una incer-
tezza. Ora Berlusconi forzera, sa che il tempo 
non gli giova. E scavalchera Fini a destra per 
cercare la rottura subito. Ma gli altri hanno 
tutto da perdere. Ora inizia la slida finale net-
la destra italiana, 

Le carte di Milano sono il sigilkj su una 
verita politica nota e cancellata. II passato 
dell'ltalia sta II, tra le linee lelefoniche e poli
tiche che uniscono Arcore ed Hammamet. 
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DALLA PRtMA PAQINA 

Mettiamo nella manovra i beni mafiosi 
primo semestre del 1995: seque-
stri peroltre tremila miliardi e con-
Bsche imponenti come quella. ap-
pena citnta. dei beni dl Riina. C e 
naturalmente una dlfleienza tra 
sequestroeconlisca, II primo si at-
lua quando I'autorila gludiziaria 
sospetta che i beni siano dl prove-
nlenza illecita. In questo caso ven-
gono postl i slgilli alle proprtela 
rintracclale e si awia una ammini-
strazione controllala se si lialla di 
alllvita reddllizie. La conlisca, 
molto piu lunga da oitenere, san-
clsce invece definltivamente la 
ptova della pruvenienza illecita di 
questi beni e II loro passagglo alio 
Stato. Datl'andamento dell'ultimo 
decennk) si caplsce che. con it 
passare degli anni. la peicenluaie 
delle conllsche sui sequestri t cre-
Kluta dl molto e supers orniai il 
dieel por cenlo. Probobllmente in 
questo settore k> Stato ha, silen-
zlosamente, ottenuto migliori n-

sultati di -tecupero denaro» di 
quanto abbia latto in numerose 
camp^ne di lolla all'evasione fi
scale. Peraflro. -colpirela malia 
nei suoi patrimonii e una parola 
d'ordine su cui immagino tutte le 
pattl politiche siano d'accordo e 
un'atlcnzioiie politica all'uso dei 
beni conliscali 6 slala sollecilata 
negli ultimi tempi dal gruppo pro-
gtessista o dal cartelto di assocla
zioni anlimalia .Libera". Orbene, 
non sarebbe il caso che quesle ci-
fie - molto ingemi - veiiissero 
pubblicizzate e novassero posto 
nelle voci del Bilancio dello Stato? 
lo penso di si. peidiversirnolivi. 

II primo e che le contische dei 
beni rappresentano un segnale 
evidente che la lotta alia mafia 
•paga», pa- dirla in maulers rozza, 
si senlcdire sposso, peresempio: 
"quanto ci costano lutli quest! 
pentiti*. i. veto ma si puo anche 
rispondere: «sl, pero quanlo fanno 

guadagnare-. Secondo motive: la 
stermmata ricchezza del capima-
fia incoraiocia ad essere inluita 
dal volume dei sequestri. Anche 
se il patrimonio confiscate ^ solo 
una piccola parte di quello pre-
sunlo, gia ora sarebbe necessario 
che tutli si rendessero conto del 
falio che omicidt, usura, trafiico di 
stupefacenli si sono trastormati 
negli anni in proprieta. teneni. 
conti conenti e che questa e la so
la e unica ragione delle attrvita il-
legali in Italia. 

II lerco molivo sta nei curaltere 
continualivo che orniai quesla 
azbne lia assunto e in una certa 
prevedibilila statistics. Per esem-
pio, leggendo I dati del 1995, si 
puS prevedere (anzi. speraie) 
che alia fine dell'anno si possa ar-
rlvare a seimila miliardi di seque
stri e che questi produiranno citca 
seiceulo miliardi di conlische. 

Inline, la conoscenza di quesli 
dati penneucrebbe di discutere 
aperlamcnle della destinaiione di 
quesli aueri ricdnqkiistati dallo Sta
to. che gia oggi rappresentatio un 
volume quanlitalivamente non 
taiito inferiorc a quanlo oilcnulo 

con le priUBtizzazioni delle azlen-
de di Stato. Dove vanno i beni 
confiscate Come vengono gestMe 
le migliaia di miliardi di beni se-
(lueslrati? Non sarebbe necessario 
potenziare il peisonale Incaricalo 
di svolgere gli accertamenti? Lo 
Stato non dovrebbe impegnare i 
suoi migliori awocati per provare 
la provenienza illecita dei beni se-
quesnati? Attualmente tutto que
sto settore della pubbhea ammini-
strazione 6 awolto in un certo 
qual mistero e fa una certa im-
pressione apprendeie che nei 
1991, dopo anni di baltaglia giudi-
ziaria, tutto limmenso patrimonio 
dei cugini Nino e Ignazio Salvo 
venne. in silenzio, riconsegnato 
intattoaglieredi, 

Perconcludere. penso che inse-
riie la voce «entiate da successi 
nella totta alia criminalita organiz-
zata> nella Finanziaria e nei Bilan-
rk> dello Stato sarebbe utile e do-
veniso. L'opinione pubblica inter
na non potrebbe che apprezzare 
e i miiicati intemazionali non po-
irebbero che essere molto favore-
volmente Impressionati da quesla 
serieta italiana. (Enrico DM|KO| 
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«Quala II padrone, tato II sarvo» 
!l B&i&rto (P<one Terrall slgnnra dl Bsyardt 


