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Filippo Cavazzuti 
economista 

«Privatizzare, non si perda tempo» 
«E adesso, avanti con le privatizzazioni. Serviranno a fare 
soldi, ad allargare il mercato, ma anche ad aumentare la 
nostra credibility all'estero. E, per questa via, aiuteranno la 
discesa dei tassi»: Filippo Cavazzuti invita Prodi a procede-
re «subito» con le cessioni. Con la Stet, ma anche con il re-
sto. «Le authority si possono fare subito. Prima dell'estate 
pub andare in Borsa un'altra tranche dell'Eni». E la mano-
vrina? «La faccia il nuovo govemo. Pensando a Maastricht)!. 

OILDO CAMPKSATO 
Filippo Cavazzuti se ne sta nella sua 
Bologna. Dopo qualtro legislature 
passate al Senato, prima tra gli Indi-
pendenti di Sinistra e poi tra i banchi 
dei progressist!, ha lasciato il palco-
scenico della politica romana. E tor-
nato dietro le quinte. Restituito alia 
sua citta, ai suoi libri, ai suoi student! 
di scienza delle Finanze. Un «buen 
retiro», tuttavia, che secondo molli 
non e destinato a durare a lungo. Per 
il padre della legge sulle Authority, 
infatti, si preconizza un future fatto 
di qualche incarico pubblico di pn-
mo piano. Magari proprio la direzio-
ne di quella autorita di controllo del-
l'energia elettrica per la quale si e 
battuto con determinazione. «Non 
ne so nulla. AI massimo sono cose 
che leggo sui giornali - si schermisce 
- II tnio telefono e rimasto muto». In 
attesa che la cometta torni a squilla-
re, Cavazzuti non si tira indietro 
quando si porta il discorso sulle pri
vatizzazioni: «Prodi ha fatto bene ad 
impegnarsi sin da subito. E impor-
tante mandare ai mercati segnali 
checi si muove sulle slradagiusta». 

VerMMiitc, Prodi ha pariato sol-
UntodlStet 

Ma immagino fosse un esempio per 
sottolineare I'importanza di attuare 
una politica piCi generate di privatiz
zazioni,. Non penso proprio che Pro-, 
divogliafermarsi alia Stet' 

Pascale insiste sulla neccssita che 
Stet v*da wessa «* mercato in 
bkxxochoriapezzl. 

Secondo me sarebbe meglio cedere 
le societa operative come Telecom e 
Tim. II mercato e gia pieno di scatole 
cinesi. 

Ma In quel caso I'M Incasserebbe 
nlente. E Tedeschi ha urgente bl-
sognodisoMl per sistenurei con
ti deH'IstJnito. 

Non mi sembra un problema insor-
montabile Si pu6 sempre trovare il 
modo di far fmlre i soldi dalla Stet al-
I'lri. Gli uomini di finanza sono li per 
questo. 

C'e chl sostlene che Msogna porsi 
II proMcma <M nunttnere in Italia 
una realta delle tefecomunicaiio-
niou>acedi competent conigrup-
pllnterruzionall. 

Non credo molto alle Industrie stra-
tegiche in Italia. Credo, piuttosto, a 
delle grosse Industrie slrategiche eu-
ropee. II problema del collocamenlo 
della Stet, piuttosto, va posto insie-
me al problema della nduzione del 
suo monopolio. Altrimenti ne soffn-
rebbelultalindustria ilalianaenon 
reggeremmo alia concorrenza inter-
nazionale. 

CI sari, comunque, II problema di 
chi comandera in Stet o all'Enel. 

Secondo me, no. Saranno imprese 
sorvegliate dall'Antitnjst e dalle 
agenzie di regolazione Pertanto, 
agirannosul mercato. 

Qulndi, potrebbero anche andare 
inmanistraniere. 

Una quota di capitale straniero pud 
consentire di importare know how, 
esperienza di imprese abituate alia 
concorrenza internazionale. 

Da questo purrto di vista, anche il 
ruolo della golden sha»|iubUica 
apparelimitato. ' 

Non c'e dubbio Lo vedo limitato a 
P°Hterfanza 'nofi'fi^&, 
gestione 

In ogni caso, senza authority non 
sipuoprhatlzzare. 

Infatti, si tratta di muoversi rapida-
mente. L'autorita sull'energia pu6 
essere resa operativa in tempi stretti 
Si tratta solo di fare le nomine Se I'a-
vessimo gia avuta, non sarebbe nato 
questo pasticciaccio sulle quote di 
prezzo Sarebbe stato suo compito 
rivedere tutto il sistema tariffano 

Per il regolatoie delle tetecomuni-
cazioni ci vorra piu tempo. 

Si pud fare subito anch'esso C'e la 
maggioranza parlamentare ed i temi 
sono notiedibattuti. Prima dell'esta
te si pu6 mettere un punlo fermo 

Per qlurrto in fretta si vada, prima 
ded'autunno appare difficile pri-
vatizzarequalcosa. 

Perche? Si potrebbe sempre proce-
dere con un'altra tranche dell'Eni. 11 
debutto e omnai stato digento dai 
mercati. 

Ci sono molte nomine in scadena 
nelle Industrie pubMiche. 

Si tratta di scegliere amministraton 
che abbiano nella loro mente il pro-
cesso di pnvatizzazione e di sman-
tellamentodei monopoli, uomini or-
gogliosi di sfidare la concorrenza in
terna e internazionale, non gente 
abituata a stale tranquilla nelle posi-
zionidi monopolio 

E I'invrto ad un repulisti? 

II cental delFudno 

No, affattojtfel mopdo deU'impresa^ 
pubblica ci sono delle grandissimV 
professionals Prodi conosce molto 
bene quell'ambiente. Si tratta di far 
emergere o confermare quelli che 
hanno mostrato di condividere la sfi-
da della privatizzazione e della libe-
ralizzazione del mercati 

Prima ancora che con le privatiz
zazioni, il nuovo govemo si dovra 
pone il problema del riequilibrio 
deicontJpubalici. 

Ma la questione delle privatizzazioni 
va vista in conlemporanea con il ri-
sanamenlodella finanza pubblica. 

Incisure dalle cessioni perdimi-
nuiieildebito? 

Non c'e solo un vantaggio di mtroiti 
Le privatizzazioni danno credibility 
internazionale all Italia. In questo 
modo, si contribuisce a ndurre i tassi 
di interesse anche se magari non su
bito. Un'azione combinata tra pnva-
tizzazioni e risanamento finanziano 
nduce il rischio Italia e fa tomare la 
fiducia sui nostro paese E I'onere 
del rientro dal deficit si nduce. Ecco 
perche vedo legati i due problemi. 

Ma chi deve fare la ? Prodi o Dini? 
Prodi, senz'altro La continuazione 
del risanamento della finanza pub
blica non e un fatto tecnico, ma 
un'azione politica che caratterizza 
un governo. Per questo laggiusta-
mento dei conti 1996 non pub che 
essere un impegno politico del go

vemo Prodi,,,4ftc.be. perchCnella 
stessa dccasibne si pu6 presentare il 
Dpef, il documento di programma-
zione economico e finanziaria per il 
prossimo triennio. Si avra cosi una 
sola discussione in Pariamento E 
inutile spezzettare tra un prima, con-
tingente, ed un dopo piu strategico 

Cto presuppone die la manovrina 
non sia urgente. 

Un paio di settimane in piu o in me-
no non cambiera nulla. Entro meta 
giugno pu6 essere presentato tutto, 
compreso il Dpef. Del resto, la fidu
cia al governo nchiede il voto di Ri-
fondazione. Mischiare le due discus-
sioni non mi sembra lineare. E me
glio che pnma il govemo ottenga la 
fiducia e che poi si assuma le sue re-
sponsabilita sulla manovra. 

Una manovra che sari incentrata 
sui tagli alia spesa. 

Mi pare difficile agire solo su questo 
versante. Ci vorranno anche tasse 
un fifty-fifty tra tagli e maggiori impo-
ste. Anche perche i tagli di spesa agi-
ranno soprattutto sugli esercizi futu-
n E noi abbiamo un problema im
mediate. 

Sara difficile agitt sulle Impost*. 
Non ci sono i ministn che hanno vin-
to? Facciano il loro mestiere. 

La Finanziaria '95 dice che gli ag-
glustamenti vanno fatrj solo con 
tagji di spesa. 

Ma quella era una dichiarazione po

litica, utilje a faf passare la Jegge. Una 
mdicazione politica, non una norma 
vtncolante. Una buona intenzione 
che, ahime, non credo sia concretiz-
zabileoggi. 

C'e chl dice die 9.600 miliardi 
nonbastennnoarientnre. 

Per il momenta stiamo a quel che di
ce il Ragioniere generate dello Stato. 
Non mi sembra che oggi ci siano i 
motivi per dire che I'obiettivo richie-
de una cifra superiore Per il futuro, 
vedremo se sara necessano interve-
nireincorsod'opera. 

Al futuro a medio temdne d pen-
sera il Dpef. 

Dovra indicate gli obiellivi di finanza 
pubblica per il triennio '97-'99. Sono 
tre anni cruciali per sapere se I'ltalia 
sta, oppure no, nella rnoneta unca 
europea Sconti sui parametri non 
ce ne saranno. Ecco perche dicoche 
manovra e Dpef vanno fatti dallo 
stesso governo. e l'assunzione da 
oggi della responsabilita per un do-
mani che deve portarci in Europa. 

Maastricht chiede 60-70.000 mi
liardi. 

Se siamo credibili, se il Dpef e affian-
cato da una politica, del redditi non 
inflattiva, non sara necessario otte-
nere tutto con tagli di spesa e au-
menti di entrate. Circa un terzo pud 
venire da un calo dei tassi. In ogni 
caso, i tassi aiuteranno ma non ci 
esenteranno dalla manovra. 

Ulivo piu Rifondazione? 
In fondo funziono cosi 
pure il modello svedese 

I COSIDDETTI modelli stranieri, inlesi come sistemi coerenti cui si at-
tribuisce un signficato ideologico, non hanno mai reso un buon ser-
vizio alia politica italiana. Invece, se maneggiate con cautela, espe-
rienze altnji possono fornire indicazioni utili al momento giusto. Ad 
esempio, il modello svedese di Welfare State, peraltro sottoposto 

• • i oggi a radicate revisione, e difficilmente applicable, e comunque 
solo persingoli aspetti, alia realta italiana. Materia di riflesslone piu attua-
le risulta un semplice dato di fatto, poco noto: che la socialdemocrazia 
svedese ha govemato per anni, con evidenti risultati, perlopiu senza ua 
maggioranza assoluta in Pariamento. Ne ha fatto ricorso a govemi di coa-
lizione dopo la fine dell'alleanza con I'allora partito dei contadini. guida-
to da Tage Erlander (predecessore di Palme e grande leader del secondo 
dopoguerra) Insomma, i socialdemocratici svedesi hanno per lo piu 
operato in un contesto parlamentare numericamente assai simile a quel-
lo di cui disporra I'Ulivo alia Camera del deputati (com'e noto, al Senato 
siamo piu forti) Come hanno realizzato allora, il loro programma, con 
una coerenza tale da far pensare ad una maggioranza compatta ed auto-
sufftcienteche, invece, mancava? 

La risposta si compone di piO elementi. Pochi sanno che la socialde
mocrazia svedese, percostituire i propri governi, ha goduto dell'appog-
gio determlnante, anche in epoca di guerra fredda, di un partito comuni-
sta (oggichiamato partito della sinistra) che oscillava tra il cinquee I'otto 
per cento del Pariamento. Quel partito, esattamente come oggi Rifonda
zione comunista, ha sempre ritenuto suo interesse sostenere un governo 
di sinistra moderate, pur di evitare un govemo di centra destra o un'even-
tuale ingovemabilita del paese, riservandosi di volare contro quegli 
aspetti del programma o dell'iniziativa di governo che riteneva incompa-
tibili con i propri princlpi. Da parte sua il govemo socialdemocratico ne 
ha raccolto gli stimoli, ove possibile, nservandosi di trovare in altri casi ap-
poggi al centra In altre parole, senza ricorrere alia rigidita di coalizioni di 
governo con maggioranze precostituite. Insomma, da una parte una forte 
identita dello stesso govemo, dall'altra una notevole flessibilita e libetta 
parlamentare, comunque tale da garantire una stability di govemo che 
ha pochi simili in Occidente. Malgrado la presenza e gli orientamenh di 
Rifondazione e della stessa Lega, addirittura indispensabile pei riforme in 
senso federalista, si potrebbe obiettare - come e sempre possibile in ra-
gionamenli come questi - che la Svezia e la Svezia, che I'ltalia e I'ltalia, 
che da noi non esiste una tradizione di separazione netta tra potere ese-
cutivo e potere tegislativo; che, anzi, una coalizione di governo ngida-
mente programmata, da sottoporre a sfiancanti verifiche, da cui discende 
una rigida disciplina parlamentare, hanno costituito il collaudato antido-
to alia mancanza di una maggioranza assoluta La Dc vi ha fatto licorso 
anchequando poteva fame a meno. 

Cosi andavano le cose durante la prima Repubblica, ne si sarebe potu-
to, probabilmente, seguire altra strada. Pero, a ben vedere, nella scorsa 
legislatura, la situazione ha gia cominciato a mutare. Sono state introdot-
te alcune rilevanti novita che, malgrado la precarieta, hanno dato una 
nuova centralis al Pariamentoe anche accentuate la sua separatezza dal 
govemo. L'eleziorie c'on il sistema lininominate ha reso i parlamentan. se 
non piu indisciplinati, certamente consapevoli di rivestire una doppia re
sponsabilita: nei confronti della propria parte politica, mediata dai gruppl 
parlamentari, ma anche nei confronti dei propri eletton, per la prima vol-
ta definiti sui territorio. La seconda novit4, e cioe la presenza di un goerno 
dei tecnici, privo degli automatismi di maggioranza precostituita di cut e 
dotato un governo di coalizione e, invece, destinata ad essere riassorbita. 
Forse solo in parte, perche fin dal govemo Ciampi e comunque ehtrata 
nei buon senso politico un'altra novita: che la figura del politico genenco, 
buono per tutti i ministen, oltre che per tutte le stagioni, 6 ormai tramonta-
ta. Insomma, si e fatto largo il principio della competenza, che non e pura 
tecnica, asethca e neutrale, ma una cognizione di causa che deve accom-
pagnare ogni politica. 

Q UESTE novita hanno prodotto esiti anche rilevanti anche se 
scarsamente visibili per la disattenzione dei media. Citiamo 
due esempi; uno noto, ma per altre ragioni, e i'altro meno 
noto. Abenvedere 1'asperto menoeclatante ma piO duraluro 
del caso Mancuso e il fatto che sia nato e si sia consumato 
nella sede costituzionalmente propria, il Pariamento, e non 

attraverso procedure extraparlamentari, come sarebbe awenuto in altri 
tempi. Meno attenzione ha ricevuto il voto dell'ltalia, in sede Onu, contro 
gli esperimenti nuclean della Francia. Si e trattato di una decisione soffer-
ta e di grande importanza, non solo per gli effetti transitonamente negati-
vi sui nostn rapporti con la Francia, ma perche, a ben vedeie, coerente 
con una nuova impostazione della nostra politica estera, meno paraliz-
zata dalla volonta delle grandi potenze, piu attenta all'opinione pubblica 
internazionale e alle dinamiche delle organizzazioni internazionali in cui 
I'ltalia pu6 costituire un punto di riferimento importante per medie e pic-
cole potenze Ebbene, in questa occasione. il govemo Dini si esentito vin-
colato dalle mozioni autonomamente votate dal Pariamento, malgrado 
avrebbe preferito un piu tradizionale voto di astensione, in sede Onu, che 
pero avrebbe indebolito la sua coraggiosa proposta di riforma e demo-
cratizzazione del Consiglio di sicurezza. D'altra parte non si tratta di 
esempi isolati- lattenzione suscitata dai dibattiti e dai voti di fiducia han
no costituito laconferma di unacentralita parlamentare nella scorsa legi
slatura che costituisce una eredita da salvaguardare. 
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E se Tltalia diventasse un modello? 
i dell'inflazione e di un inarresta-

bile deprezzamento della lira? No 
Grazie alia concertazione con i sin-
dacati, la produzione e le esporta-
zioni italiane hanno conosciuto 
una stagione di grande espansione 
Dovrebbe essere in modo paitico-
lare il Giappone a fare tesoro dell'e-
sempio italiano Negli anni '90 1'e-
conoinia giapponese e stata gestila 
peggio di lutte le altre e solo ora il 
govemo giapponese sta comin-
ciando ad aware una polilica di ri
sanamento, il tutto in un momento 
in cui il FM1 teme un rallentamento 
della crescita ledesca e di conse-
guenza, di quella dei pacsi la cui 
rnoneta e saldamente ancorala al 
marco 

Politlche che solo m misura 1110-
desta dispiegcino effetti negalivi sul
la Germania, possono invece avere 
conseguenze piii pesanli su quanli 
tentano di rlmanere nell'orbila del

la Germania. Pnmi tra tutti la Fran
cia. E a quale scopo? Per il sogno di 
vedere nell'anno 2000 la rnoneta 
unica voluta dall'accordo di Maa
stricht' Temo che la rnoneta euro-
pea sia una ambizione che realisti-
camente ha poche probabilita di 
tradursi in realta La Spagna, a mio 
giudizio, potrebbe cominciare a 
prendere in considerazione le stia-
legie alternative dell'ltalia e degli 
Slati Unit! nspetto all'ortodossia 
della Bundesbank. La Germania, 
dal canto suo. potrebbe trovarsi 
nella necessita di fare i conti con I 
suoi oslinati erron Ed e realistico 
fare previsioni piu ottimistiche per 
la Francia' C'e da dubitarne Tutti 
gli esperti in via confidenziale pre-
vedono che entro il 2000 la Francia 
sara coslretta ad abbandonare I'at-
luale panta coll il marco E allora 
che senso avra avuto la politica di 
auslerila seguila da Parigi? Nessu-

no. Le elezioni italiane possono in-
viare un messaggio all'Americache 
si appresta ad affrontare la consul-
tazione elettorale. II1996 si e aperto 
con sondaggi favorevoli ai renub-
blicani nella corsa alia Casa Bian-
ca. Ora che I'elettorato ha visto in 
azione i repubblicani di Gingrich, i 
sondaggi registrano un chiaro mu-
lamento di orientamento a favore 
di Clinton. Forse il presidente della 
Camera Newt Gingrich e stato col-
pito dal comportamento ridicolo 
dell'esercito di neo-eletti del 1994 e 
magan stara pensando quello che 
il Duca di Wellington disse ad alta 
voce a Waterloo. "Non so se i miei 
ufhciali spaventano il nemico, ma 
certamente terrorizzano me". Pa
trick Buchanan, la versione amen-
cana della Destra italiana appena 
sconfitta, ha talmente spaventato il 
partito repubblicano da indurlo a 
prefenre quale candidate da con-
trapporre a Clinton il veterano Bob 
Dole al miliardariD Steve Forbes o 
aH'ullraliberista Phil Gramm Pat 
Buchanan mamfestera la sua colle-
ra e il suo risentimento decidendo 
di correre da isolalo con il risultalo 

di consegnare una facile vittona al 
presidente Clinton a novembre di 
quest'anno' Nessun economista e 
dotato della chiaroveggenza ne-
cessaria a prevedere se Ross Perot 
fara ancora la scelta incomprensi-
blle e grottesca d> candidarsi alia 
Casa Bianca in quaHtadi terzo inco-
modo. 

Chi ha un patrimonio personate 
valutabile in miliardi di dollan se
gue logiche assolutamente perso-
nali. Nei 1992 Perot fu decisivo nei 
consentire la vittoria di Bill Clinton. 
Non e possibile escludere che la 
cosa possa ripetersi nei 1996. Ma 
questa volta Perot potrebbe decide-
re di non prendere parte al ballo II 
quadriennio 1992-96 una cosa I'ha 
conlermata. Le leggi fondamentali 
dell'economia non sono slate 
abrogate Sono leggi complicate e 
imprecise Ma cosi come gli asini 
non volano, la prospenta economi-
ca non si pud ne create ne mante-
nere npetendo gli slogan della de
stra o quelli della sinistra. 
(c) 1996 Los Angeles Times Syn
dicate Traduzione di Carlo Anto
nio Biscolto 

Antonio DI Pietro 
•Ci »ono due tragedle nella vita. Una non ottenere 

do che al dealdera ardentemente, I'altra ottenerla-
G.B.Shaw 


