
ILGOVERNO 
DELL'ECONOMIA 

• ROMA Una fotogtafia, quella 
della Relazione sul 1995, die mostra 
un paese in decisa crescita econo-
mica, in evidente rientro sul fronte 
dei conli pubblici, in lanciata espan-
sione commerciale sui metcati inter-
nazionali, in otlimostatodi salute sul 
frame della bilancia dei pagamenti. 
Un bilancio piu che soddisfacente -
a parte I'occupazione che non cre-
sce, problema drammatico in tutto 
I'Occidente industrializzato - per 
Lamberto Dini, che ieri in una breve 
conferenza slampa ha commentato 
il consuntivo dell'anno che lo ha vi-
sto al timone deU'economia italiana. 
Intanto, perfi, il presidente del Consi-
glio deve fare i conti con un inizio di 
1996 tutt'altro che positive Come 
I'UnilO aveva anticipato nei giomi 
scorsi, la Relazione trimestrale di 
cassa - ufticialmente defmita «in ri-
tardo» per ragioni tra 
le piu varie - contiene 
una brutta sorpresa 
per Dlni: un «buco» di 
qualche migliaio di 
miliardi rispetto all'o-
biettivo di fabbisogno 
per il '96. fissato dal 
governo a 109.400 
miliardi. 

E cosi, a quanto 
pare anche Lamberto 
Dini deve subire lo 
stesso «trattamento 
preelettoralen che la Ragioneria 
generate dello Stato applied nel 
1994 a Carlo Azeglio Ciampi, 
quando venne annunciato a colpi 
di indiscrezioni di stampa il pre
matura fallimento degli obiettivi di 
finanza pubblica. Allora non man-
carono le polemiche, e anche sta-
volta si tentera un uso «politico» 
dei dali. Secondo alcune indiscre
zioni di stampa, lo sfondamento 
sara di 10-11.000 miliardi (deficit 
'96 a quota 120.000 miliardi); e'e 
da giurare che quando finalmente 
la (rimeslrale verra diffusa, lo scar-
to sara perd declsamente minora 
(7-8.000). 

UmbtrtoDinisidifende 
Dim assicura che «non e'e nessun 

buco nella finanza pubblica, nono-
stante le voci negative e sbagliate»; 
spiega che la Relazione verra diffusa 
«entro aprile», ma le prime stime sa-
ranno rese note a cavallo delle fesli-
vlta pasquali; afferma inline che «le 
cifre pubblicate sulla stampa sono 
solo sintesi di stime che non proven-
gonodalTesoro». 

Ma da dove proviene il «buco»? 
Mela della voragine e prodotta dalla 
maggiore spesa per interessi, sospin-
ta da tassi superiori alle previsioni. II 
resto va diviso equamente tra attese 
di maggiori oneri (satvataggio del 
Banco di Napoli, alluvionati Piemon-
te, sentenze Inps) e di minori entrate 
(contributo del 1085 sospeso, rallen-
tamento deU'economia e delle en
trate fiscal!). Una situazione attenta-
menle monitorata al Tesoro e al Bi
lancio, che perd per adesso non de-
sterebbe preoccupazioni particolari 
(anche se aprile sembra awiato a 
deludere le aspettative del gover
no) , Fino alle elezioni owiamente 
non succedera nulla; dopo il voto si 
vedra il da farsi. In caso, per mante-
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Dini: un 1995 da record 
«Conti pubblici, nessun buco». HI al 3% 

Un anno brillante «macchiato» dal fallimento sul fronte del
la lotta all'occupazione. £ la fotografia del '95 contenuta 
nella Relazione generate sulla situazione economica del 
Paese. Dini e soddisfatto, ma ora deve fare i conti con le vo
ci «elettorali» sull'andamento dei conti pubblici nel 1996. Si 
parla di 10.000 miliardi di «buco» rispetto agli obiettivi, ma il 
presidente del Consiglio Dini non ci sta: «Dopo Pasqua i da-
ti reali». 

ROHMTO aiOVANNINI 
nere il percorso soft di nentro rilar-
dato all'interno dei parametri di 
Maastricbtiindicato nel documento 
di programmazione, si dovra ricor-
rere a una manovrina estiva, come 
a suo tempo indicate da Bankita-
lia. 

Una manovrina estiva? 
intanto, Silvio Berlusconi sostiene 

che i buoni risultati del '95 sono me-
rito dei suo govemo, che «ha tutto 
irnpostato in maniera conetta», 
mentre il '96 resta in canco a Dim. 
L'economista di Forza Italia Antonio 
Marzano accusa il govemo di «distra-
zioni elettorali', e teme che ultenon 
ritardi nella diffusione della trime
strale di cassa facciano innervosire i 
mercati. Sull'altro versante, Vincen-
zo Visco (Pds) confida neli'effetto 
positivo assicurato dalla nduzione 
dei tassi (grazie alia stabilita, ma an
che alia frenata deU'economia), ma 
sottolinea che gli obiettivi indicati 
nel Dpef devono essere realizzati 

Ma tomiamo al bilancio del 1995. 
II presidente del Consiglio scionna i 
dati di un'annata che definisce «par-
licolarmente bnllante», con risultati 
che per la Finanza pubblica sono in-
vece a buon dintto «eccezionah». II 
Pil che cresce del 3% (contro il 3,2 
previsto, ma meglio della media eu-

ropea); i'export dell'11,6%, gli inve
stment! fissi dell'l \%; il costo medio 
per unita di prodotto aumentato so- , 
lo dell'l,286, un avanzo corrente di 
bilancia dei pagamenti di 45.000 mi
liardi, che di questo passo annullera 
I'mdebitamento estero del paese; un 
fabbisogno '95 fermo a 130000 mi
liardi, un avanzo primario che passa 
da 17 000 a 63.500 miliardi, una lira 
«moneta stabile ormai da 6 mesi», 
un'mflazione paraticamente ferma 
nella seconda meta dell'anno II bu
co nero e il lavoro- la disoccupazio-
ne e cresciuta deilo 0,4%, anche se 
sono stati creati 165 000 nuovi posti 
di lavoro. 

E il 1996? II ministro del Bilancio 
Mano Arcelli afferma che I'ltalia con
tinued a crescere piQ dei partners 
Ue, anche se 1'economia rallentera 
la sua corsa. La previsione per il Pil e 
di una crescita del + 2,4%, il che non 
dovrebbe creare sconquassi per i 
conti pubblici II problema, come fa 
nlevare il segretario generate della 
Cgil Sergio Cofferati, e che nemme-
no una crescita economica assai so-
stenuta riesce a dare risultati occu-
pazionali sigmficativi, non accom-
pagnata da interventi sull'orario di 
lavoro e sui vincoli strutturali che fre-
nano lo sviluppo delle aree piD de-
boli del paese. 
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Ma per i banchieri 
«La locomotiva Italia 
sta rallentando» 
• ROMA L'economia italiana mostra iprimiconcreti segnali dirallenta-
mento e il sostenuto ritmo di crescita degli ultimi mesi comincia a mostra-
re evidenti smagliature, con le regioni mendionali che. come sempre, pa-
gano di piu il dazio della «frenata» Discorso simile per le banche' quelle 
ubicate nelle regioni piu fiorenti del Paese mostrano un andamento meno 
incerto rispetto agli istituti mendionali. 

La conferma del rallentamento della «locomotiva» Italia arriva dal mon-
do del credito riunitosi ieri in Banca d'ltalia Una situazione congiunturale 
questa che, specuiarmente, trova nei sistema creditizio il suo nailer ego», 
con le banche ubicate nelle regioni piu fiorenti del Paese che mostrano un 
andamento meno incerto rispetto alle banche meridionali. 

Dopo le anticipazioni del «Bollettino» congiunturale della Banca d'ltalia 
di fine febbraio, la conferma del rallentamento della nlocomotiva ltalia» ar
riva dai banchieri che, piu di altn, gestiscono e sondanogiomo per giorno, 
i flussi della ricchezza prodotta. 

La cornice per lo scambio di vedute sulle tendenzecongiunturali e sulla 
situazione di bilancio delle banche I'ha offerto il tradizionale "incontro di 
primavera» che ha messo ieri a confronto, a Palazzo Koch, i vertici delle 15 
maggiori banche italiane con il direttono della Banca d'ltalia guidalo dal 
governatore, Antonio Fazio 

Dallo scenario, rifento da fonti che hanno preso parte alia riunione nsul-
ta iconfermata la presenza di segnali di rallentamento deU'economia, so-

prattutto nel settore industriale, che e da ricolle-
gare sia alia dinamica piu moderata dei flussi 
dell'export, sia ad un rallentamento degli investi-
menti rispetto ai ritmi elevati del '95». 

Gli elementi di fondo che hanno tenuto banco 
sul tavolo di lavoro che ha messo a confronto, 
come ogni semestre, il gotha del mondo banca-
rio e le autonta monetarie, tornano dunque a far 
naffiorare 1'immagine di un Paese diviso in due, 
con il Mezzogiomo «dove la situazione permane 
piu difficile*. 

Piu problem! al Slid 

Le regioni del Sud - riferiscono le fonti - hanno 
beneficiato meno nspetto al resto del Paese del-
respansionecongiunturaledeU'ultimobienniO". 

Timidi segnali di ripresa emergono dal com-
parto delle opere pubbllche con gli investimenti 
che sembrerebbero di nuovo in crescita dopo il 
penododistasi. 

II settore bancario, viceversa, sconta ancora, 
in positivo, gli effetti congiunturali passati e il giu-
dizio trasmesso dai 15 direttori generali (oltre al 
presidente dell'Abi, Tancredi Bianchi) presenti 
alia riunione al Direttorio della Banca d'ltalia e, 
secondo quanto riferito, «moderatamente positi
vo relativamente all'evoluzione delle variabili di 
bilancio del sistema». 

Crescente attenzione viene rivolta dal merca-
to del credito alia gestione della raccolta, anche 
soprattutto in relazione alle esigenzfexlrwiewato 
che si vanno delineando. In questo senso, negli 
ultimi mesi trova conferma la nduzione da parte 
del canale bancario delle tradizionali forme di 
raccolta (depositi), acui si contrappone un for
te sviluppo del Certificati di deposito a lungo ter-
mine, delle obbligazioni e del pronti contro ter-
mine. 

Forte della spinta congiunturale passata, che 
ha inciso sulla flessione della dinamica delle sof-
ferenze, il sistema bancario nazionale deve co-
munque guardare a un 1996 fatto di luci ed om
bre «permangono infatti preoccupazioni - preci-
sano le fonti - per i crediti problematic! accumu-
lati che continueranno a gravare sui bilanci ban-
can nel corso d'anno». 

Fonte: Bel. Sit, fecon. 199S 

II costo del lavoro 
Le prospettive nguardanti i conti economici 

del sistema giustificano comunque una cauta ri
presa di fiducia- «nell'anno in corso esistono le 
condizioni per una ripresa dei margini di inter-
mediazione». 

Le uniche riserve permangono semmai sul 
fronte del costo del lavoro e il settore del credito 
non dovra trascurare di portare avanti una seria 
politica dei redditi: con il contratto nazionale an
cora «aperto» dopo le riserve dell' Assicredito, i 
vertici delle banche hanno infatti ribadito al Go
vernatore che «e di rilevanza centrale reallzzare 
uno stretto controllo dei costi operativi», costo 
del personate in primo luogo 

,v r ",;•< _.'. '. X 5* II sindaco replica al Giomale: a Napoli paghiamo i debiti degli altri 

Bassolino: qui i conti tornano 
DAL NOSTRO INVIATO 

VITOMMNSA 
Giornale» di Feltri in che ha consentilo in tre anni di am-• NAPOLI 

un reportage da Napoli, pubblicato 
due giomi fa, addossa alia Giunta 
Bassolino la responsabilita di aver 
dichiarato il dissesto delle casse co-
munali partenopee. Niente di piu fal
se. A Napoli anche le pietre sanno 
che il "dissesto finanziario», frutto 
delle scellerate gestioni del passato, 
e stato dichiarato circa sel mesi pri
ma delle elezioni amministrative del 
novembre del 93. II sindaco ha solo 
eredilato la pesante situazione fi-
nanziaria leriilquotldianohaperse-
verato diabolicamente nell 'errore ed 
ha tltolato. "Bassolino non paga ma 
s'lndebila». 

«La verita e esattamente il contra-
no di quello che afferma il titolo de 
•II Giomale" • affemia Antonio Bas
solino - e cioe che la nostra giunta 
paga i debit] di altri, contratti in pas
sato da altn ammimstraton e non ha 
contratto debiti«. La giunta Bassolino 
ha lavoralq intensamenle sulla fi
nanza comunale, con un impegno 

vare ad una situazione che gli con-
sente di avere una valutazione di aff i-
dabilita finanziana pan o supenore a 
quella di grandi metropoli d'Europa 
e tegli Stall Uniti. «£ smgolare che 
vengano attacchi alia linea di ngore 
attuata dal Comune di Napoli, che 
ha costituito una svolta al lassismo 
che e'e stato in passato. £ grazie alia 
linea - prosegue Bassolino - di rigore, 
che si e nusciti ad attuare con i diver-
si governi, da Berlusconi a Dim, mi-
sure che hanno consentito di ailon-
tanare la morsa del dissesto Abbia-
mo osservato alia lettera la legge e ci 
siamo mossi per farla modificare in 
meglio. La legge sul dissesto separa 
rigorosamente la gestione fino al 31 
dicembre 92. che e a canco della 
Commissione di Liquidazione nomi
nate dal Ministero degli Intemi, da 
quella dal gennaio 93 ad oggi, a cali
co dell'attuale amministrazione. £ 
questa stessa legge che impedisce 
che con nsorse finanziane generate 

dalla gestione successiva al 31 di
cembre 92 possano essere pagati 
debiti contratti in passato». 

Vi siete scontrati con enormi pro-
blemi? 

La legge sul dissesto finanziario del 
comuni era stata pensata per centn 
piccoli e medi. Nessuno poteva im-
maginare che potesse un giorno n-
guardare un grande comune come 
Napoli Per questo si prevedeva il n-
piano dei debiti attraverso la dismis-
sione degli immobili comunali, mi-
sura impensabite per una metropoli 
come la nostra. Noi siamo riusciti a 
far erogare un mutuo alia commis
sione straordinana di liquidazione 
per pagare i creditori e nella direzio-
ne della velocizzazione delle proce
dure di accerlamento la Giunta ha 
approvato, finanziandoli in propno, 
ben 4 «progetti di produttivita» per un 
ulteriore aiuto alia Commissione di 
Liquidazione In questo modo i pn-
mi pagamenti awerranno entro il 
1996, in netto anticipo rispetto ai 
tempi dalla vecchia legge e con anni 
di vantaggio rispetto a quello che av-

viene nel caso di un fallimento di un 
pnvato, dove le procedure si chiudo-
no dopo oltre un decennio. 

II comune doveva pagare gli inte
ressi? 

Assolutamento no. Non e il comune 
a dover pagare gli interessi sui debiti 
contenuti nel dissesto. La nuova leg
ge in questo senso interpreta in mo
do chiaro la vecchia normativa. £ ov-
vio, d'altra parte, che se le ammini-
strazioni post dissesto dovessero pa
gare gli interessi contratti in prece-
denza la quasi totalita delle risorse 
correnti non sarebbe disponibile 
con grave danno per la citta. 

Un'artra accusa die vi e rivolta da 
«ll Giomale-, e quella di aver con
tratto nuovi debiti. 

L'attuale Giunta non ha contratto 
una lira di debilo. L'unica operazio-
ne programmata (emissionediBOC 
per 300 miliardi) e finalizzata a nn-
novare il parco autobus, il piu vec-
chio d'ltalia, e mantiene il livello 
d'indebitamento mollo al di sotto 
dei limitidi leggeeche e fra i piu bas-
si, in assoluto, tra 1 Comuni itaiiani. 
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