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IREDDITI IN ITALIA. Crescono i divari, emerge una nuova «questione settentrionale» 

Usura: deroga al Senate 
per dlscutere la legge 

Polemiche sull'usura. U Confindustria, per bocca di Luigi 
Abete, ha ieri preso posizione a favore dell'inserimento del 
tasso-soglia nella legge in contrapposizione a quanta aveva 
sostenuto («una corbelleria») il giorno pnnu, il presidcntc 
dell'Abi, Tancredi Biandii. 
La conferena del capigruppodel Senata ha, intanto, dedso di 
concedere la deroga per discutere in aula il disegno di legge 
(per la commission* la deroga era gia stata concessa) anche in 
periododi crtsi di governo. Questo per acceleraiel'iterdel 
prowedimento. In commissione si riprende nurtedi. A 
proposito dei tempi, si e ieri sviluppata un'altra polemica, 
innestata dalla relatrice Nana Crazia Siliquini, Ccd, die atcusa 
dei pesanti rltardi il gruppo progressisti-federativo, per la 
presentazione di emendamenti. Uno di questi, di Giovanni 
Russo proponeva proprio II tasso-usura, awersato dalle handle 
edallostesso governo, die ha proposto si stabilise! il tasso 
usura non per legge, ma con una misura amministrathia del 
minlstero del Tesoro, senhte le banche, Un subemendamento di 
tin altro progressista, Oomenko Favuzzi, che propone il tasso-
soglia solo per I soggetti non autorizzati aH'esercizio del 
credito, doe gliusuraiestatocriticato da An, Cede da diverse 
assodazioni. Iprogressistihannorispostocoifattichiedendo 
sedute ad oKranza della commissione. «Favuzzi - ha sostenuto il 
presidente del gruppo, Cesare Sahri - va nella direzione del 
rlgore, proponendosi di stabilire, di fronte ad obiezioni del 
mondo creditizio, il prindpk) della definlzione in via generate 
del tasso usuralo e di considerare poi tale un tasso superiore al 
50% a quello medio nazionale, quando loperazione sia 
compiutadaprivati. 

D i v e Contribuenti in fila per la consegna del «740» Maria Barletta/UneaPress 

«D fisco premia i piuricchi» 
II Cnel: dall'evasione nuove diseguaglianze 
II rapporto del Cnel sulle diseguaglianze in Italia punfa Tin-
dice coniro Hncapacita dello Stato di far pagare le tasse. 
Proprio i macroscopic! livelli di evasione fiscale sono re-
sponsabiii di nuove ingiustizie: i ceti piu ricchi diventano 
sempre piu agiati, proprio mentre si accentuano i vecchi 
divari territorial! e nuove aree entrano a far parte dell'Italia 
assistita. Tra gli imprenditori gli evasori sono tra il 30 e il 50 
per cento, 

•DOARDO 
m ROMA Cresce la ricchezza in 
Italia e, negli ultimi anni, e sensibil-
mente migliorato anche 1'equilibrio 
fmanziario del Paese, Cio che inve-
ce non cambia e la forte disegua-
glianza che continua a permanere 
nella distribuzione del reddito. Non 
solo perche, come e ben noto, il 
Nord e il Sud procedono a velocita 
molto diverse tra di loro. Ma anche 
perche I'azione di redistribuzione 
che lo Stato dovrebbe compiere 
viene largamente stravolta da poli-
tiche arretrate e da strutture ineffi
cient!. Risultato; si finisce spesso 
con I'aumentare il benessere dei 
piu abbienti e con I'accrescere ie 
difficoltadei menofortunati. 

Le distanze restano tutte 
Come questo fenomeno si pro-

duca ce lo spiega il terzo rapporto 
sulla «distribuzione e redistribuzio-
ne del reddito in Italia" promosso 

QARDUMI 
dal Cnel e presentato ieri a Roma 
dal suo presidente Giuseppe De Ri
ta e dal professor Nicola Rossi che 
ne e stato il curatore Lamisuiadei 
fallimento nell'opera di riawicina-
mento delle diverse region] de! Pae
se nel corso degli ultimi decenni si 
pud ottenere facilrnente. Dice De 
Rita che «neH'immediato dopo-
guerra il prodotlo pro-capite del 
Sud raggiunge il 56",, del Centro-
Nord, un livello molto prossimo a 
quello registrato nell'Italia dei pnmi 
anni '90". Se la questione meridio-
naie, almeno per mold aspetti, n-
mane qutndi irrisolta, la novita di 
questi ultimi anni messa in luce dal 
Cnel riguarda perd il prepotente 
emergere anche di una "questione 
settentrionale». Forse non meno in-
quietante della prima 

Spiega il rapporto che l'«area 
dell'opuienza», quella cioe costitui-
ta dai nuclei familiari piu abbienti, 

con livelii di consumo tripli rispetto 
alia media nazionale, e cresciuta 
ne! Nord-Est ininterrottamente tra 
la meta degli anni '80 e i primi anni 
'90, guadagnando qualcosa come 
dieci punti in percentuale Cosi in 
quelle regioni si puo considerare 
ricco il 35'V della popolazione. Nel 
resto del Paese, negli stessi anni, 
quest'aieaopulentasiecontratta. E 
non solo nel Sud dove perdendo 6 
punti percentuali si e ridotta al 2Qo 
deila popolazione o anche ai cen
tra dove copre oggi ii 6'«dopo aver 
lasciato per strada ben 8 punti per
centuali. Ma, questa e la novita, an
che nel Nord-Ovest dove in dieci 
anni si e scesi dal 17 al 7 per cento 
Si sono rimescolate le carte, insom
nia, e il Paese risulta oggi molto me
no catalogabile secondo le vecchie 
simmelne II Cnel sottolinea che se 
il Sud nmane largamente debitore 
al bilancio pubblico per il sostegno 
del proprio reddito, lo stesso awie-
ne ormai anche per diverse regioni 
del Nord. 

Le distorsioni dello Stato 
La forbice temtoriale nella distri

buzione della ricchezza e certo do-
vuta alle diverse opportunity che il 
lipo di sviluppo economico degli 
anni scorsi ha offerto alle differenti 
aree del Paese Ma e anche un fatto, 
messo in evidenza dal rapporto, 
che I'azione dello Stato accentua 
piuttosto che attenuare le spinte al

ia divancazione II Cnel parla delh-
nadeguatezza dell'attuale configu-
razione del «welfaie», che spesso fi
nisce per favonre le famiglie piu be-
nestanti, e del sistema di protezio-
ne del lavoro, che si fa valere so-
prattutto nella difesa degli occupa-
ti Ma il dito viene puntato soprat-
lutto sulle slorture del sistema 
fiscale, attraverso le quali le dise
guaglianze naturaii finiscono con 
lessererafforzate 

II rapporto sostiene che, nel 
campo dell'imprenditoria, i feno-
meni di evasione raggiungono livel
li macroscopic! a livelli di reddito 
medio-bassi si amva a percentuali 
del 50% degli imprenditori, a livelli 
superiori a non meno del 30%. L'in-
capacita di fare pagare le tasse alle 
categorie industrial si traduce, in 
altre parole, in un paradossale so
stegno proprio ai patnmoni dei piu 
ricchi. Scrive ii Cnel che «in assenza 
di evasione I'mdice di disugua-
glianza sarebbe sensibilmente piii 
ndotto, in complesso e nell'ambito 
dei singoli gruppi sociali, in quanto 
I'evasione e fonte di sperequazio-
ne». 

Oltre alia conferma di questa de-
cisiva stortura, con i suoi modern! 
aggiornamenti. il rapporto mette in 
evidenza anche alcuni altri nuovi 
fenomeni. II pnmo riguarda gli ine-
ciiti tipi di lavoro che, soprattutto 
nell'area nordorientale, sonovenu-
ti crescendo con il particolare tipo 

di sviluppo che si e prodotto recen-
temente. II Cnel sostiene che coin-
volgono circa un milione di lavora-
tori e che non sono classificabili 
con le usuali categorie del lavoro 
autonomo e dei lavoro dipendente 
Quanto ai secondo fenomeno, I'e-
mergere di nuove categorie di po-
ven, si sottolinea come la percezio-
ne del nschio di precipitare nella 
scala dei redditi sia ormai diffusa 
soprattutto tra le categorie legate 
alia piccola e media impresa. 

Si sono ridotb' i debit 
Una nota positiva il Cnel la indivi-

dua nella situazione debitona del 
Paese. Elaborando i propn dati il 
Centra ha calcolato che un bambi
no nato nel 1991 doveva accollarsi, 
per sostenere il debito pubblico, il 
200% in piii di tasse e contributi ri
spetto alle generazioni precedent!. 
Un bambino nato invece nel 1995 
si e visto ndurre il conto al solo 60% 
in piu. Un passo avanti confortante, 
che il rapporto attribuisce al buon 
esito degli interventi fiscah di questi 
anni, alia riforma delle pensioni, al 
responsabile com portamento dei 
cittadini che si sono finalmente resi 
conto di vivere «troppo al di sopra 
delle loro responsabilita». (I Cnel ha 
anche sottolineato che, di perse, le 
poiitiche di nsanamento finanzia-
rio non hanno avuto responsabilita 
nell'accentuazione delle disegua
glianze. 

Mercato immobiliare in ripresa 

Prezzo delle case in calo 
Aumentano gli acquisti 
Milano la citta piu cara 

MERCATO IMMOBILIARE: PREZZI IN CALO 
Prezzl delle case fn alcune grand! citta 

espresel In mlgllala di lire al metro quadrato. 
Valor! al gennalo 1996. 

m ROMA. I prezzi degli immobili 
in teggerocalonel '95 hanno favort-
to le compravendite, che continua-
no a crescere anche nei primi mesi 
del nuovo anno, E quanto ai prezzi 
per metro quadrato, i piii salati n-
mangono quelli di Milano, seguita 
da Roma, Venezia, Bologna e Na-
poli. Secondo il "Quarto rapporto 
sul mercato immobiliare italiano* 
realizzato da "Scenari immobiliark 
l'interei.se per il mattone aumenta: 
nel '95 le compravendite di resi-
denze in Italia sono s*tate pari a 35,6 
miiioni di melri quadrati con un m-
cremento del 4,9". rispetto ai '94. II 
fatturato del settore e stato di 93mi-
la miliardi { + 6,S"tO La domanda 
delle famiglie e stimata in 54 miiio
ni di metri quadrati, con un incre-
mento del 6,6"u. I prezzi sono dimi-
nuit! mediamente del 2"o nel '95, 
con call piu accentuati neile grandi 
citta. 

Nel corso del 1995 le citta piu di-
namiche, dal punto di vista immo
biliare, sono state Varese (con 86,5 
compravendite ogni I 000 case esi-
stentO, Perugia (76,5), Trento 
(56,9) Novara (54,1), ReggioEmi
lia (47,8) eComo (42,8) Milanosi 
confenna il mercato piu ricco del 
Paese con un fatturato di 6 mila mi
liardi nel '95, seguita da Torino 
(4.900 miJiardi) e Roma (4 250) 
Nel corso del gennaio '96 il merca
to di quasi tutte le citta ha registrato 
un in^rementodel I4"< rispetto alio 
stessomese dei 1995 

Nel 1995 si e assistito ad una sail-
ta del 3,6'& del fatturato complessi-
vo del mercato immobiliare rispet
to al '94- ottima la performance del 
comparto commerciale ( + 4,81'.) 
e del residenziale prima casa 
(-t-4,6'o) In netto calo, invece ise-
gmenti tunstico (.-14V) e uffici (-
W,9%). 
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UEM. Critiche dalla Bundesbank 

Accuse a Kohl 
«Troppe spese» 
• MILANO La banca centrale te-
desca ha respinto al mittente le n-
chieste (peraltro piuttosto timide) 
di abbassare i tassi di interesse. II 
costo del denaro in Germania resta 
dunque invanato. Custode della 
stabilita della moneta, la Bunde
sbank non abbassa la guardia; al 
contrario lancia un segnale d'allar-
me sullo stato dei conti pubblici te-
deschi, nella prospettiva dell'ap-
puntamento della moneta unica 
europea. 

II rapporto mensile 
II bollettino mensile di febbraio 

della banca, il cui contenuto e stato 
diffuse ieri a Francoforte, e un col-
po diretto alia poiitica economica 
del governo di Berlino. «Per ncon-
durre il deficit pubblico al di sotto 
del 3% del prodotto mterno lordo 
(entro il '97, anno di riferimento 
per la valutazione del rispetto dei 
criteri di convergenza politico-fi-
nanziaria per l'Unione monetana 
europea, sono necessari ancora 
notevoli sforzi», dice la Bunde
sbank II bollettino ricorda che nel 
'95 anche i conti tedeschi si sono 
discostati sensibilmente dagli 
obiettivi fissati con il trattato di Maa
stricht. Ii debito pubblico ha supe-
rato il tetto del 3% del Pil arrivando 
al 3,6̂ >, e nel '96 questo rapporto 
dovrebbe arrivare al 3,5. 

Mentre crescono le pressioni sul 
governo per aumentare la spesa 
pubblica, anche per far fronte all'i-
nedito disagio sociale che percorre 
il paese, dove i disoccupati hanno 
superato la sogha dei 4 miiioni, la 
crescita deU'economia tedesca 
perde vigore. Per quest'anno la 
banca centrale prevede ora un in-
cremento del Pil dell'1,3 soltanto, 
contro un 1,7 ipotizzato fino a po-
chi mesi fa 

Locomotiva spompata 
Con tutto cio Helmut Schlesm-

ger, ex presidente della Bunde
sbank, a Milano per un convegno, 
ha escluso che sia ipotizzabile una 
revisione dei rigidi criteri stabiliti a 
Maastricht per dare vita all'Unione 
monetaria. 11 trattato «non prevede 
I'ipotesi di un rinvio», hadetto (pre-
cisando di esprimere un parere 
strettamente personale), e «va ap-
phcatocosicom'^». 

La convergenza, ha ricordato 
Tex presidente della banca centra
le di Francoforte, ha sempre proce-
duto a diverse velocita. Non ci sa
rebbe da scandalizzarsi, dunque, 
se non tutti i paesi europei si pre-
senteranno insieme all'appunta-
mento. Di certo 1'Italia, ha rincarato 
Schlesinger, non soddisfa finora 
nessuno dei parametri monetari e 
finanziari fissati a Maastricht. 

Nel dibattito sulle possibilita del 
nostro paese di arrivare all'appun-
tamento del '98 avendo aggiustato i 
propri conti e intervenuto, sempre 

Consumi '95 

L'anno 
del personal 
computer 
• ROMA. II computer ad uso do-
mestico ha preso il posto dei telefo-
nini negli acquisti degli italiani. Nel 
corso del '95 e infatti cresciuta del 
30°6 la vendita alle famiglie italiane 
di Pc di qualita medio-alta, con una 
spesa tra i 2,5 ed i 3 miiioni, cui ag-
giungere stampanti e modem. So
no i risultati dell'indagine reahzzata 
dali'Osservatorio della Findome-
stic, I'istituto di credito dei consumi 
delle famiglie che prevede per ii'95 
la vendita di 720 mila unita, il dop-
pio del '94. Ma e stata registrata an
che una sostanziale tenuta degli 
«elettromestici bianchi» (fngoriferi, 
lavatrici, lavapiatti) con una cresci
ta del 2,5/o, corrispondente a 3 mila 
miliardi di lire e per i prodotti piu 
eco-compatibili Anche gli «elettro-
domestjci brunk vale a dire letton 
cd, stereo, hi-fi, videoregistraton e 
teievison, hanno rettocon una cre
scita del 2%, pari a 5.500 miliardi 

DARIO VENEOONI 
al convegno milanese, anche 1'ex 
ministro del Bilancio Luigi Spaven-
ta. Anche per lui non si pud ipotiz-
zare una riapertura del negoziato 
sui criteri fissati a Maastricht, Si pub 
invece ipotizzare che vi siano delle 
deroghe sui tempi per i paesi che 
ne avranno bisogno, con la possibi
lita di entrare neH'Unione moneta
ria in un secondo tempo. 

Le tre ipotcsi di Spaventa 

Per ncondurre il disavanzo pub
blico entro il tetto del 3% del Pil Spa
venta indica diverse vie: un maxi-
int^rvento da 69mila miliardi nel 
'97, oppure una manovra in due 
tempi, piu diluita' 14mila quest'an
no e altri 50miia l'anno prossimo 

Piu realistica, per Tex ministro, e 
pero per I'ltalia I'idea di ri-negozia-
re una deroga sui tempi, che garan-
tisca al nostro paese, soddisfattii 
criteri di Maastricht, un ingresso 
nella moneta unica con un anno di 
ntardo (probabilmente in compa-
gnia di altri paesi). In tal caso la 
manovra di aggiustamento potreb-
be essere realizzata in tre rale-
Hmila miliardi quest'anno, 28 l'an
no prossimo e 20 nel '98. 

Si avrebbe in questo caso una 
maggiore efficacia nei tagli, e una 
maggiore durata degli effetti positi
ve Ma saranno d'accordo gli altn 
paesi europei? 

E George Soros 
entra a far parte 
del capitate 
delia Dalmine 
George Soros entra ml apttaie del 
jpuppo siderurgico (ex Ml Dalmine, 
laaiimaggiaranzaestatarilevata 
all'lniziodi gennalo dalla conjata 
Techint-Banca di Roma. Secondo il 
settimanale -HondoEconomico,il 
finaniiere ungherese avrebbe gia 
prenotato il 6% dei tttoli collocati 
dalla Banca di Roma (part 
complesivamente al 34,07% del 
canitale) e punterebbe a far salire 
(a partecipaiione al 10% attraverso 
acquisti in Bona. Del nuovo 
assetto azionario della Dalmine 
faranno parte anche Bankets Trust, 
il gruppo Indosuez e la banca 
d'affari Warburg (ciascuno con una 
quota oscillante tra lo 0,5 e I'l'/i), 
oltre a Comit e Banca Popolare di 
Bergamo-Credito Varesino. Ai 
collocamento delle azioni Dalmine 
aderiscono anche aziende del 
settore siderurgico: si tratta del 
gruppo Agarini, della Siad (societa 
iuliana acetilene e derivati), che fa 
capo airimprendHoie Roberto 
Scstini, e della Bolfo, operante nel 
trading siderurgico. L'intreccio 
prefigura una nuova alleanza nel 
settore. 
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