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Ep. ROMA. L Italia sia uLvenianuu 
marginale per i grandi investimenti 
inlemazionali, dice Cesare Romiti. 
E illusorio e ingannevole risponde-
re con gli inviti al «fai da te», princi
ple cardine del brambillismo na-
zionale. L'Europa si sta completan-
do vera) nord e verso est e ci6 ri-
schia di accrescere «ia nostra peri-
fericita» verso il resto del continen
ce, dice Gianni Agnelli, 

Si parla di Mezzogiomo nel pa-
lazzone della Banca d'ltalia, laque-
stione strulturale piu dimenticata 
dal paese. Cioe si parla di politica 
tout court a 360 gradi. II governa-
tore Antonio Fabio, ad un certo 
punto, dice: «La conduzione del-
I'amministrazione pubblica a li-
vello locale e centrale, la ricerca 
del bene comune e forse opera 
piO difficile - mi perdonino i ban-
chieri e gli imprenditori - piu 
complessa di quella dell'impresa. 
Deve, come questa, svolgersi a un 
livello alto anche in senso mora
le, non solo teenko*. 
C'e bisogno di ag. 
giungere altro nell'l-
lalia dell'intreccio tra 
allari e politica che 
ancora non e stato 
risolto? Chiamarlo in-
cubo e esagerato. 
Certo e che tra i 
gruppi imprendito-
rlali piu awertiti (la 
Plat quale capofila 
degli esportatori), 
nella Confindustria, 
in alcune grandi istituzioni (la 
Banca d'ltalia) si sta facendo 
strada il tlmore che la politica na-
zionale, sotto ii peso degli alti co
st! del rallentarnento generate 
della crescita economica e del 
rtequilibrio del bflanciopubblteo, 
sotto la pressione delle rivolte fi
scal!, sotto la pressidhe'delia va-
sta burocrazia pubblica special-
mente al sud, I'ltalia prenda la 
scorciatoia autarchica. 

«Chi pensasse di distaccarsi 
dalla sflda della concorrenza In
ternationale - dichiara Romiti -
pagherebbe carissima la propria 
autarctiia sia in termini di tenore 
dj vita del propri cittadini, sia in 
termini di capaeita di .sttrazione 
degli investimenti dall'estemoo. 11 
contesto di qoncorrenza. intema-
zionale non e\ll rlsultato di una 
nostra scelta, ricorda Giujiano' 
Amalo, presidente dell'Antitrust, 
•e un data della situazione peral-
tro molto utile». 

tiWiiniB IIJiMiili 
pimple HOCTUI 
Quakhe giomo fa era stato uno 

del tedirettori della Banca d'lta
lia, Tommaso Padoa Schioppa, a 
spiegareche I'lsolamerito dal pro-
cesso dl unlfieqzione economica e 
monetaria europea non la guada-
gnare gradi di liberta alia politica 
economica, E finita la festa della li
ra supersvalutata sui mercati ed 6 
meglio che nessuno si illuda dl pro-
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iti: «Italia ai margini» 
pericolo? Uautarchia 
Romiti: I'ltalia sta diventando marginale per i grandi investi
menti intemazionali. Agnelli: sempre piu periferici. Fazio: 
govemare, mi perdonino banchieri e imprenditori, e «ope-
ra piu difficile e complessa di quella dell'impresa». Un con-
vegno sul Sud diventa I'occasione di una riflessione sui ri-
schi politic! del futuro. C'e tin pericolo nuovbnd'sbbcco 
«autarchico» alia crisi. Meno Stato, ma piu interesse pubbli-
co. 

I CONTI DEL MEZZOGIORNO 
% tul tout* ddl'ltalla - 0atMM4 

Coneuml delle FnmlgHo 28,6 
"MtS 

InvwMmentl flirt tordl • Induitrli 25,7 
IniiMlBerirJtIiellDrdI' T(rt« '."', jwtjf 

seguirla, pensi all'inflazione come 
mezzo per ridimensionare il debito 
pubblico. L'altra sera nel salotto di 
Costanzo, Berlusconi ha presentato 
il suo progetto di Italia post 21 apri-
le: sara come un gigantesco opifl-
cio che sfoma mere! che devono 
essere vendute nell'intero globo 
terracqueo, qorrie un gigantesco 
cantiere dove el sara lavoroper tutti 
perche ci sara una bella ventata di 
de-regolazione. II mondo pud esse
re inondato dl merci italiane solo se 
i prezzi sono stracciati, dunque se 
la lira si mantetTa svalulata, se si usa 
il cambio come una clava. Forse e 
nata una lobby anti-autarchica 
che attraversa I'irnpresa esporta-
trice e non riparata dalla concor
renza la Confindustria natural-
mente, la Banca d'ltalia, alcune 
tranche nazionali. C'e un filo ros
so che collega tutti: con maggiore 
o minore intensita e fede, si invo-

ca pio. mercato e nello stesso 
tempo anche piu interesse pub
blico. Non meno interesse pub
blico, al sud come dappertutto. E 
il Segno dei tempi. Agnelli ohiede 
piu privatizzazioni e «piii capacita 
di governo, di promozione attiva 
e coordinamento». 

CroMoalSud 
Naturalmente, la Rat 6 preoccu-

pata perche fatto 100 il livello delle 
vendite nel '90, lo scorso anno il 
nord-est era a quota 96, il nord-
ovest a quota 76, il centro a quota 
73 mentre il sud eracrollato a quota 
50. Ma teme anche, spiega Romiti, 
>i rischi per l'equilibrio politico e so-
clale» derivanti dall'abbandono del 
sud ase stesso. <ll sud e unaconve-
nienza per tutti-, dice Romiti. E ag-
giunge: chiediamo meno stato e 
meno oner i fiscaliesociali.Bisogna 
fare leva sulla nuova cultura della 
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responsabilita che porta git indivi-
dui a chiedere meno protezione, 
meno inbusione dello stato e della 
politica. Ma di qui a dire che non sia 
piu necessario un intetvento dello 
stato «sia progettuale che finanzia-
rio» ce ne corre. Purche non lo stato 
non segua le strade del passato: al
ia politica la scelta delle priority, 
cioe le grandi infrastrutture (ener-
gia, comunicazioni stradali e ferro-
viaria, reti telematiche); all'ammi-
nistrazione pubblica autonomia 
dalla politica e responsabilita tecni-
ca (Romiti cita solo di striscio gli 
•intrecci perversa politica-affari); 

all'impresa non me
glio specificati incenti-
vi che stimolino la par-
tecipazione diretta 
agli investimenti. Una 
proposta: formiamo 
deUe-flut/torify regio-
nali per convogliare 
nelle aree in crisi ca-
pitali sia italiani che 
esteri. In questo dise-
gno non c'e spazio 
ne per il leghismo se
paratist ne per tra-
sferimenti statali a so-
stegno dei redditi in
dividual! e di imprese 
non competitive, «pe-
ricolosa e demagogi-
ca illusione» (e an-
che ANesistemata). 

Antonio Fazio insi-
ste sugli stessi tasti. Le infrastrut
ture da sole non creano sviluppo, 
dice il govematore, «ma non c'e 
sviluppo senza infrastrutture-. Chi 
amministra il bene pubblico 'de
cide, intervene al limite sold per 
regolare le attivita della finanza e 
dell'impresa in funzione delle 
prospettive di sviluppo sociale ed 
economico». Con un'autocritica 
esplicita: la politica monetaria «ii-
nisce con I'essere graduata sulla 
parte dell'economia produttiva-
mente piu avanzata e in un piu 
stretto collegamento con i merca
ti intemazionali'. 

PtairXocraiH 

Desario: I'attuale gap 
e Inaccettablle 
-L'incompleto utilizzo delle risorse del Meridlone, 
In primo luogo dd Imoro, e II piu rflevante 
squlllbrio economico dell'ttalla e detemilia una 
reaftjsocialmeirteedeconomiumente 
iiuccetUblk».Cosiildiiettoregenenledtlla 
Banca d'ltalia Vlncenzo Desario ha aperto H a via 
nazkHule II convegno dedkatoall'Halta del Sud 
oraanlzzato dalla Banca di Roma, dalla Fiat e dal 
Medjocredtto Centrale. Desario, partando anche 
come "fiojlo del Mezzogiomo», ha conduso la sua 

introduzkme sottoHneando che -foiKUmentali per II 
superamento di quesb sttuazlone, sono da un lato 
I'assicunzionediunavpnH^latoruKloianientodelle 
IstttuzioiNpubMkJieqwHswMiieaarandddhlegilita, 
datl'altrolosvllupoodiunsolidoapparatopiadutnVo,chesi 
aliment! anche dell'lmprenditona locale e che meno si affidl agll 
interveirUpubblkJ°.DtsarkiruquliHllinvnatotuttia<<motto 
tare».Eaqiiestoproposra)harlcoidatounaneddotochatoda 
Benedetto Crocendla sua «Storia del Regno diMapoll" 
L'aneddotodiCroce, riportato da Desario, i questo: -llsovrano 
CartoD'AngidalcmadinidiNapoNclieoJilmpHinvano 
mbericordia per la rivoKa delta dtta dkendo che era opera di 
folli,risposesarcaslkamen<e:''Echefacevanoisivir''.Enno 
Impegnati-dlceCroce-nel "molto dheepocofareV 
lAuguriamod • ha conduso Desario - che quest* InUattva 
pongailfecondo seme del "moKofare'V 

Geronil: non servono 
le gabble salariall 
Nel suo Intetvento i! presidente ddla Banca dl 
Roma Cesare Ceromi, ha segnalato II «sensodl 
rasstgnazlone, quasi dl apatta di fronte alia 
dimensk>neddpraMema>-.Ucin«nonorfrano 
conform: diMnie and dl politica di sviluppo del 

• i MezzogionwrHmlunnofattochescalfirtildKwio 
r 4 cheseparaHSuddalNord.NeglianiH'50,11 
mtk led^ttopro-capttedeiMezzogionioeraparial 

54%dlquello del Centro Nord. Nel'95lo stessu 
rapportoslattestaalS6%.Unasftuazioiie 

declsamente in controtendenu rispetto ahe aHre reglonl 
an«batedell'Uechelunn3accorcurtoledistanze.CII 
investrtorl, d'attronde, «piu che degli mcentM, si preoccupano 
deUa posslbilha di operate in un quadra nomnttvo certo e 
neH'ambhn di un sistema in gradodi fornlre ample garanzle dl 
si(wezza,efncactaestablllta».Cosafare?GeionziHprolmmia 
del costo del lavoro. «ll proMema - spiega • non nasce sow da un 
UwHopluonieiweccesslvodlcosti.madalfattocheMnslstemi 
di detenmnazione del salaric pocoflessiblle e in gran parte 
condizloiiatD dalla sKuazkMK dd mercato del lavoro nelle 
reghmi settentrionall». la proposta dl rkreare «gabble salariall-, 
inquest'ottlca,<4ioncostttuisceunriinedk)vaKdoptr«le 
gabbienppNsemanoUrwaaiioMstessadell'eslgenzadl 
fiessibilHigiarllevata-. 

Abeto: vorrel andaimtne 
conltawlridotti 
Aduemesldalpassaggiodellecoftsegneln 
Co<rrhKlustria,NpresideirtcdegjllrKlustrialiUilgl 
AbtteesprlmewdesMerioelorholged 
toMnu*ore(MUBa»cad'ltalUA«toiiioFazio. 
•(kwenuKore-hidcttDlliNiiMniiiiiodl 
Coiifiiid«striad>vanUaibplateidlimpre<KliM 
ba«ddeririunWhvtaNai1miteperuncoswegRO 
sul Mezzogiomo - lo 123 maggwlasclo la 
presldcsMdltoniliidiislilaesemeaeaedastlcoB 
untassod'iateressepiu basso saremmotutU phi 

sodisMU».Secor^NMKqdiidi4osvilin^ 
paese (hVessere anche alutato dalla poNttcamoiMtaria>edd 
anertt'fererilaiedieaiitomao^iiile^sinwratitraiiolell 
slndacatopossanorinasceKalbxive«. II riferiim^rto, Implied 
alb posizioMdIBanidtalU cite subonlMUriduzhtM del costo 
dddeiuroaiinconslstemecalodell'lirnazkiM.Abetesitpoi 
sorfennatosidproblenuMMezzooionwesuldiulismoaree 
deboMeaieefortelusottoliaeatoUiiecessHaddcoetrath^ 
creazloned'insyesa che nleveesieieiwgrande progetto, un 
Impegnocompltsstvoddpaese .SecondoAottec'ebbognodl 
InMtoriptTcoa^etaziKquesBinUatlvasIa 
sbuiocratnaazloiieelosMlllintiitodslle procedure: la 
AsponlrMadlcapltaletmliehmstkMittoddpram 
azieiidastessa;tartesslMHaiwrmathaesalarlale. 

«Riforma della pubblica amministrazione, lotta alia criminalita, formazione del "capitale umano"» 

II meridionalismo dei «poteri forti» 
m ROMA Ha ancora un senso 
porsi II problema dello sviluppo del 
Mezzogiomo in quanta interesse 
collettivo? Possono I'ltalia e la sua 
economla fare a meno del sud nel 
momenta dell'integrazione euro-
pea? A questa e altre domande ha 
cercato di rispondere ieri il conve
gno promosso da Flat, Banca di Ro
ma e Mediocredito nella sede della 
Banca d'ltalia, che e stata molto piO 
dfun ospite dlsinteressato ai temi in 
discussione. 

Si pub dire anzi che da ieri appa-
re chiaro che i tre colossi dell'indu-
strla e della finanza italiana, insie-
me aH'autorita monetaria, dicono 
che e ora di finlrla col lasciare il 
Mezzogiomo alia deriva, che ci 
vuole una nuova coesione nazio-
nale, che bisogna (ora che 1'inter-
vento straordinario e stato supera-
to) di ridisegnare il prof ilo e i carat-
teri dell'lntervento pubblico in Italia 
meridionale. 

II «nocciolo duro» dl quelli che si 
suole definite «poteri fortis sono 
prontl a tracciare le linee di una 

PIEHODI SIENA 
proposta per il Mezzogiomo del 
2000? Si pu6 dire che comunque ci 
prova e a partite da una solida ela-
borazioneculturale. 

•<ll Hbcrismo non basU» 
Nel solco di un rapporto ormai 

consolidato sin dalla fine degli anni 
ottanta con Cesare Annibaldi (a 
partite dalla sua intervista alia rivi-
sta Meridiana su Fiat e Mezzogior-
no), Times, I'istituto di ricerca di 
Piero Bevilacqua e Carmine Don-
zelli, ha preparato per lazienda 
torinese un documento che am-
bisce a costruire i preliminari di 
una rinnovata strategia per il sud 
a partire da una vera e propria 
reinterpretazione della questione 
meridionale. Nella parte proposi-
tlva questo documento, tra l'altra, 
mette in guardia dall'assunzione 
acritica di ricette liberiste wec-
chie» e «nuove». Gli sviluppi della 
ricerca piu recente consentono 
anche di sperare - scrive Times -

che si possa in breve tempo su-
perare l'ormai sterile contrappo-
sizione tra "fallimenti del gover
no" e "fallimenti del mercato" ». 
L'esperienza dell'intervento 
straordinario, e scritto nel docu
mento preparato per la Fiat, «rive-
la, al di la di ogni ragiorievole 
dubbio, che i "costi dell'interven
to pubblico" sono stati nel hostro 
paese straordinariamente alti», 
ma questo non vuol dire che essi 
non possano essere ridotti. 

Insomma, il rilancio di una 
nuova politica meridionalistica 
all'altezza della fase che sta attra-
versando il paese delineata ieri 
dal mondo della grande industria 
e della finanza italiana non di-
sdegna un forte intervento dei po-
teri pubblici e ritiene necessario 
ricostruire una solidarieta tra 
nord e sud in nome di un comu
ne interesse. £ questo, in sintesi, 
il senso degli interventi di Romiti 
e di Abete, del presidente della 

Banca di Roma, Cesare Geronzi, 
che mette in guardia rispetto alia 
necessita di contenere il costo del 
lavoro di aprire conflitti con il sin-
dacato sul ruolo dei contratti na
zionali di lavoro. E questo e an
che il senso delle conclusioni di 
Gianni Agnelli, allorche ricorda 
che quando alia fine degli anni 
Sessanta la Fiat inauguro la linea 
di costruire nuovi stabilimenti al 
sud, corso Marconi dovette fare 
forza su se stesso per vincere ti-
mori e perplessita. aEbbene - dice 
il sen. Agnelli - di quella scelta 
non ci siamo mai pentiti». 

Tre sono dunque, secondo il 
documento lmes, i cardini di una 
nuova strategia meridionalista: ri-
forma della Pubblica amministra
zione, ricostruzione della legalita 
e formazione del capitale uma-
no», da cui deriva una scelta stra-
tegica per un investimento sull'i-
struzione nel Mezzogiomo. E ri
spetto a questi tre obiettivi risulta-
no in particolare sintonia gli inter
venti della tavola rotonda delia 

mattinata di ieri coordinata da 
Cesare Annibaldi. Non solo, co
me 6 owio, quello di Piero Bevi
lacqua, ma quelli di Mariano 
D'Antonio e Carlo Trigilia. Que-
st'ultimo ripete la sua nota tesi 
sulla necessita, superato l'inter-
vento straordinario , di puntare 
sul principio di responsabilita 
delle istituzioni locali e dell'asso-
ciazionismo. 

Inuovisindxi:unarisor» 

•Gli approcci tradizionali - dice 
Trigilia - non sono in grado di spie-
gare perche una rilevante redistri-
buzione di risorse pubbliche non 
sia riuscito a innescare uno svilup
po autonomo. Occorre guardare 
con piQ attenzione anche ai vincoli 
di natura non economica che ven-
gono dall'intemo delle aree meri-
dionali, da un contesto sociale e 
culturale che e stato profondamen-
te influenzato proprio daH'intetven-
to straordinarion. E futtavia Mariano 
D'Antonio a dire una parola chiara 
sul fatto che la crisi meridionale 

non si supera se nop. si assume una 
nuova ipotesi di compenetrazione 
tra nord e sud, un nuovo «trasferi-
mento di risorse al sud». «E il decen-
tramento proouttivo dal nord al sud 
- afferma 1'economista napoletano 
- la forma di integrazione economi
ca adatta ai nostri tempk Essa con-
sente, secondo D'Antonio, di sosti-
tuire quella cresciuta all'ombra del
l'intervento straordinario «dal lato 
della domandat, che ha prodotto 
«la frattura tra ceti produttori e ceti 
di puri consumatori» a che 6 ormai 
•vissuta come coston 

Ma quali sono le risorse su cui 
puntare? Tutti concordano che 
quelle finanziarie - tra fondi euro-
pei e nazionali - ci sono, e che biso
gna individuare invece un fattore di 
efficienza e di affidabilita. E anche 
su questo tutti concordano: questo 
fattore pud essere costituito dai 
nuovi smdaci. Lo afferma natural
mente Carlo Trigilia, ma anche Be
vilacqua. E questo e un punto sa-
liente anche degli interventi di Ro
miti e Giuliano Amato, 
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