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La lira resta stabile 
THoli dl Stato in cresclta 

Lira stabile nelgiomo 
deH'incaricoaProdi.ll 
grosso del mercati europei 
resta chiuso per la festhrita 
deU'Ascensione. Rimangonoaperte le piazza rtaliane e 
inglesi e la lira prima spinge II marco a quota 1012 
(giovedi era a 1013), poi di nuovo a 1013 e in serata, a 
New York, chiude intomo a 1014.1 mercati comunque 
apprezzano la decisione del tuturo govemo di assumersl 
la patemHa della manovra basandola su prowedimerrti 

cheavrannoefretti 
stnitturaliemeno 
eptsodld.Einfattii 
contratti futures sui Bpt 

decennall segnano una Neve cresclta e si portano in 
mattinata a quota 114,7 contro le 114,55 di giovedi. Gli 
scambi pero sono stati piuttosto rarefatti. II vero banco di 
prova per II governo Prodi dovrebbe essere tra lunedie 
mercoledi quando II Professore presenter! il suo 
programa economico. 

COME CRESCERA L'ECONOMIA 
Nel 1996 il tasso di crescita del Pit in Europa sara deH'1,5% a fronte del 2,4% 

previsto inizialmente e salira al 2,4% nel 1997. II rapporto deficrt/pil in Italia nel 1996 
sara del 6,3% e nel 97 del 5,2%. L'ltalia non centrera pertanto il parametro 

del 3,0% previsto dal trattato di Maastricht nel 1997. 

Ma gli analisti stranieri criticano il rinvio dei prowedimenti 

Nuova manovra a giugno 
12-15mila miliardi? E tutto da decidere 
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II Polo presenta 
una legge 
perMlndare 
la Flnanzlarie 

ChiMtrkareUkgtedlblUndo 
perche slew evideirtile entrate ele 
wdtr, rendere impermeablle la 
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contaMHnnplegatiperagginrela 
manraiaderobbUo? della copertura 
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Fc4zaltatockehaleripresentatoun 
dlMflnodl legge, mewo a panto dal 
senitore Gkiicppe Vegas, die 
RtadMcilenanMlft materia 41 
contaMHtidi State. UntHolo quasi 
asettkoeuMnoniutivadisoli 
quttroMtkoNperuna 
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e Senate, Per per scoragglare II 
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spese, II teste affldaal govemo II 
potent d| Mspeaderc 
automatlcimtiitereswwaiun 
dtocgnodileggeodlun 
ememlMiiMrtoauiKlosi produca un 
rvtdentesfomUmento delta spesa 
prcvltb.M attesa di una relazioite 
tecnka-Unpoterechelnprospettiva 
per Vegas potrebbetrasformarsi In 
UMveraepropria«moratoria..per 
rapprovailoiiedl prowedimenti al 
qualIHgovernosiadeclsamente 
conbino, Semprf per rendere 
tnupanntlleoperazionlei 
imvimcnudl spesa, inottre, II 
dheonoprtvedechelldocumentodi 
programmizfone economico-
finanzUrlarechllnallegatollconto 
consoHdatodegllentlpubbHcl 
elaborato In termini dlcassa. 

Lo slittamento della manovra dal govemo Dini alia compa-
gine di Prodi e presa in maniera soft dagli osservatori, tran-
ne gli analisti della Deutsche bank e della Lemon Brothers. 
Visco e Treu spiegano che il rinvio era nella logica delle 
cose, Andreatta lancia I'idea di un nuovo «patto sociale» 
con i sindacati, altrimenti nei prossimi 18 mesi occorrera 
una dura manovra suite entrate e suite spese. Marzano 
(Fi); «Rinviare Maastricht*. 

HAUL WITTBNBBlia 
Piu che di uno slitta- loavessechiestoilParlamento. 

Primo, risanare 
la macchina del Fisco 

• ROMA 
mento nel tempo, per la manovra 
correttiva di primavera si tralta di 
confluenza nel processo di assesta-
mento del bilancio che caratterizze-
ra il govemo Prodi, e cioe la legge Fi-
nanziaria per il 1997. E allora, perco-
noscere la ricelta del risanamento 
deiconti pubblici, occorre aspettare 
il documento di programmazione 
economicaefinanziaria (Dpef) che 
deve essere presentato entro giugno 
Questa la sostanza - peraltro nola -
della consegna del teslimone da Di
ni a Prodi, che viene confermata dai 
principal! esponenti della maggio-
ranza nonche minlstri economici «in 
pectore». 

«Nientedletrologie» 
E Vlncenzo Visco (Pds), confer-

ma pure che 1'intervento sara «diver-
so e piQ ampio» rispello alia mano
vra ipotizzala dal governo Dini. Oltre 
i 13.000 miliardi nel '96, dunque. II 
probabile titoiare delle Flnanze spie-
ga che lo slittamento della manovra -
eppure Visco suggeriva che fosse Di
ni a farla - «e uno sbocco del tutto lo-
gico, sul quale sarebbe sbagiiato fa
re dietrologien. In realta il governo 
uscente non ce I'ha fatta "in zona Ce-
sarinfe (la correzione di bilancio 
avrebbe dovuto essere decretata en
tro leri 1'altro, il 15 maggio), secondo 
Visco per tie niotivi: il ritardo della 
Trimestrale di cassa; 1'incertezza sul-
le cifre tale che fino all'ultimo me
mento non si sapeva se lo sfonda-
mento fosse superiore ai 9.600 mi
liardi; e >la puntualizzazione di Dini> 
che avrebbe fatto la manovra solo se 

Tiziano Treu, che spera di restare 
ministro del Lavoro, dello slittamen
to fornisce una versione simile, parla 
di iiopportunita politica» e conclude: 
•La patata bollente passa a Prodi», 
che pero «avra piu tempo per occu-
parsene in modo organiax Esara lo 
stesso governo Prodi a decidere se 
I'entita della manovra per il '96 sara 
piuampiadei 12.000 miliardi di Dini. 

Beniamino Andreatta (Ppi), in 
corsa per il Bilancio, sostiene che 
ogni decisione deve essere presa «in 
meno di un anno e mezzo», diciotto 
mesi «da utilizzare al meglio» anche 
se si dovesse decidere che il para-
metro-deficit (3%delPil) perentrare 
nell'Unione monetaria non si pub 
raggiungere nel 1997 ma nell'anno 
successive. Infatti, dice, «la Finanzia-
na del '98 si approva nel '97>. Utiliz
zare al meglio seguendo due strade 
alternative. Un nuovo «patto socia-
le>, un altro lugllo 'S3 che assieme al 
rafforzamento della lira e allingresso 
nello Sme crei le premesse per una 
soslanziale riduzione dei tassi d'inte-
resse e quindi del costo del debito 
Oppure, I'alternativa sarebbe una 
pesante manovra «sulle entrate e sul-
le spese effettive* pur senza rinun-
ciare ai benefici della riduzione dei 
tassi d'interesse. E per la Pubblica 
amministrazione, Andreatta pensa 
ad una massiccia operazione-effi-
cienza con sanzioni a chi non rispet-
ta i tempi delle procedure, ed al suo 
decentramento. 

Ce ottimismo, dunque. Che pero 
non e condiviso dagli osservatori 
della Deutsche Bank e della Lehman 

Visco 
«La manovra 
di Prodi 
sara diversa 
e piu ampia» 

Andreatta 
«I1 primo 
obiettivo 
e entrare 
neH'Ume» 

Marzano 
«Maastricht? 
Chiediamo 
un rinvio 
di due anni» 

I 

Brothers, che anzi sono •allarmati» 
per il rinvio della manovra, segnale 
di «problemi» che il nuovo governo 
potra incontrare con i sindacati e 
con Rifondazione comunista. 

Deutsche Bank pessimista 

Gli analisti condividono le pervi-
sioni pessimistiche della Commis-
sione di Bruxelles, legate soprattutto 
alia fase di stagnazione in alto o nei 
paesi europei. Giorgio Radaelli della 
Lehman per l'ltalia prevede peril '96 
e il '97 1'inflazione che va dal 4,6 al 
4,1%, il rapporto deficit-Pil dal 6,3 al 
5,3% e per I'anno prossimo, unacre-
scita blqccata all'I,S%. La Deutsche 
Bank ritiene che la stagnazione eu-
ropea portera il Pil a crescere solo 
dell'l ,6%, con una inflazione sul 4,2-
4,1%. 

Nel Polo, I'economista di Forza 
Italia Antonio Marzano ritiene che 
con il governo Prodi l'ltalia dovrebbe 
chiedere «un rinvio di almeno due 
anni per il proprio ingresso nell'Eu-
ropa di Maastricht'!. Altrimenti, per 
raggiungere in tempo i parametri fis-
sati, tra manovra '96 e Finanziaria 
'97 dovrebbe realizzare una corezio-
ne di 80.000 mila miliardi, «quasi in-
teramente da lato delle entrate» con 
conseguenze «nefaste» per I'occupa-
zione e le piccole e medie imprese. E 

da Alleanza Nazionale viene il con-
senso di Pietro Armani al rinvio della 
manovra, con la richiesta di «misure 
strutturalk II presidente - ancora per 
poco - della Confindustria Luigi Abe-
te, dopo aver ribadito la necessita di 
una manovra da ar subito all'interno 
di un programma organico, indica 
fra i settori d'inervento il blocco tota-
le del turn over e la mobility nel pub-
blico impiegoe i contenimento delia 
spesa sanilana e pensionistica. Sulle 
pensioni, Abete suggensce un pre-
mio a chi nnuncia a quelle dl anzia-
nita. II direttore generate dell'orga-
nizzazione, Innocenzo Cipolletta, 6 
poco interessato a chi fa la manovra, 
purche la faccia in tempi brevi con 
un «forte contenimento della spesa». 
Anche in termini di trasferimenti aile 
ferrovie? L'amministratore delegato 
delle Fs Lorenzo Necci si dice «sere-
no» nonostante le voci sui 3.000 mi
liardi in meno che verrebbero alia 
sua azienda Finche si tratta di spo-
stare i pagamenti. poco male. L'lm-
portante e che non si smentiscano 
gli impegni in termini di competen-
za: le Fs ormai sono una societa per 
azioni che ha un contratto di pro
gramme e uno di servizio con lo Sta
to, «speriamo che il governo man-
tenga la coerenza con le linee segui-
te dal 1990.. 

RAFFAELLO LUPI 

L FISCO E STATO uno dei temi caldi della campagna elettorale, e la 
coalizione uscita vicende dalle time deve ora onorare i propri impe
gni sul terreno dell'equita, del federalismo e della semplificazione. I 
problemi sul tappeto sono talmente numerosi e drammatici che a 

prima vista e difficile decidere da dove cominciare ad affrontarli; eppure 
tutti questi problemi hanno un denominatore comune, rappresentato 
dalla paralisi dei nostri apparati ministeriali; paralisi. 

Questa crisi degli apparati fiscali viene spesso evocata quando si par-
la di evasione fiscale, ma i danni della disorganizzazione e dell'inerzia 
sono ben piu vasti, e provocano assurdita legislative, complicazioni ap
plicative, modelli «lunan», sanzioni cervellotiche per irregolarita inno-
cue, diffidenze tra cittadini e fisco, intasamento del contenzioso e persi-
no imposte anacronistiche e superflue; queste ultiine soprawivono per-
che nessuno sa come impiegare gli oltre diecimila addetti ai tributi di re-
gistro, successioni, etc. Se si analizzano fino in fondo tutti i problemi piii 
scottanti, come evasione, elusione, complicazioni, rendite fmanziarie, 
tributi locali e cosl via, i ven scogli, contro cm s'infrangono i tentalivi di 
riforma, derivano sempre dalla situazione'degli apparati burocratici. 

Progettare un'innovazione, anche minima, richiede immaginazione, 
pragmatismo, grande padronanza dei risvolti giuridici ed economici. 
Tutte qualita che scarseggiano in organizzazioni dove il reclutamento, 
le retnbuzioni e la can lera sono impiontaEe all appiattimento, alia ngidi-
ta, al formalismo. La maggior parte degli esempi di cattiva fiscalita che 
giorno dopo giornosono balzati agli onori dellacronaca sono tutti, inul-
tima analisi, riconducibili ad desiderio di non sceghere. di non assumer-
si responsabilita, di avere le spalle coperte 

Q 

Secondo il futuro ministro del Tesoro «il miglior giudizio per un govemo viene dai tassi di interesse» 

Ciampi: avanti con la concertazione 
Ciampi interviene ad un convegno promosso dalla Confe-
derazione europea dei sindacati e addita per 1'Europa la 
strada maestra della concertazione con i sindacati. «Con 
1'accordo del luglio '93 siamo riusciti ad abbassare i tassi di 
interesse. Questo e il migliore indicatore di credibility per 
un Paese». Ma e un accordo ancora tutto da completare 
per quanta riguarda ad esempio i prezzi e il lavoro. «Esisto-
no lecondizioni perabbattere ulteriormente l'inflazione». 

B H U N O uaoLiM 
l TIVOU. L'accordo del 23 luglio pa la strada maestra del dialogo, del-

del 1993, tra govemo, sindacati e im-
prenditori, Stella polare del passato, 
slella polare del futuro. Un Carlo 
Azeglio Ciampi in grande forma, alia 
vigilia di un importante inearico go-
vernalivo, viene a dirlo ad un semi-
narlo promosso dalla Conlederazio-
ne europea dei sindacati in un gran
de albergo sopra Tivoli. II suo e un 
vero e proprlo discorso programma-
tico. 

«Quel rnlo accordo di luglio.. 
1 cronlsti inutilmente lo assillano 

sul presunto «veto»di Bertinotti ad un 
suo inearico quale superministro 
dell'economla. Ma I'inlervento al se-
minario europeo, tutto teso a ram-
mentare quanta quell'accordo ha 
prodotto e anche quanta non ha 
prodotto e blsognera (are - ad esem
pio in toma di prezzi, ad esempio In 
tenia dl formazione - potrebbe esse
re lotto anche come rlsposta a possi-
billcritlcheda«inistra», 

Ciampi si presenta insomma co
me I'uomo che ha addltato all'Euro-

la concertazione con i sindacati. Un 
Europa che - in Francia, in Inghilter-
ra, in Germania - quella strada non la 
intende percorrere E questo vorra 
• ur dire qualcosa. Ce insomma 
molto orgoglio nelle parole dell'ex 
govematore della Banca d'ltalia. Co
sl come e'e in altri passaggi dei suo 
discorso. La credibility dell'econo-
mia di un paese - e il cardine del suo 
ragionamento - si misura con I'anda-
mento dei suoi tassi di interesse 
Qualcuno intravede in questa osser-
vazione anche una critica nei con
front! dell'operato di Lamberto Dim 
Gli chiedono. «La dinamica dei tassi 
e il metro di giudizio piu efficace per 
valutare 1'azione di un governor 
•Cerlarnente., e la nsposta di Ciampi 
che poi aggmnge: «e I'indicatore mi
gliore della credibilita dell'econo
mla di un paese» L'ex govematore 
aveva cosl rievocato la sua esperlen-
za al timone del governo: uNell'aprile 
'93 - se guardiamo il grafico relativo 
ai tassi di interesse - noi eravamo a 
quota 12,5 per cento e la Germania 

al 6,5 per cento». C'e stata poi «una 
costante discesa con il voto di fidu-
cia, la manovra di primavera, la suc-
cessiva finanziaria a settembre, I'ac-
celerazione a dicembre del proces
so per le pnvatizzazioni». E cosl «se 
nell'aprile '95 un titolo di Stato a 5 
anni rendeva il 12,5 per cento a di
cembre '93-gennaio '94 11 6,95 per 
cento«. L'accordo del luglio '93 resta 
dunque, secondo Ciampi, il puntello 
fondamentale dell'economia italia-
na: e stata propno quella intesa a ga-
rantire la tenuta del sistema econo
mico nonostante la doppia svaluta-
zione subita. «Tanto che oggi la lira 
ha recuperato per intero la perdita». 
E pero un accordo non completato. 
Non solo per quanta riguarda la poli-
ticadeiredditi 

L'ex govematore accenna ad 
esempio a quell'osservatono sui 
prezzi mai realizzato (anche se tace 
ad esempiosulla vertenza dei metal-
meccanici per ottenere un adegua-
mento salariale corrispondente ap-
punto a quanta stabilito in quel lu
glio del 1993). Mold altri obiettivi so
no rimasti poi sulla carta e sono oggi 
di grande attualita, di fronte ai pro
blemi nuovi che pone la globalizza-
zione dei mercati e lo sviluppo tec-
nologico. Sono quelli innanzitutto 
della formazione professionale e 
della ricerca, cardini di una seria po-
litica del lavoro. 

L'intervento dl Ciampi ha cosl 
aperto. in plena sintonia, i lavori di 
questo incontro al quale sono pre-
senti sludiosi, sindacalisti, imprendi-
tori di tutta Europa. II futuro supermi
nistro dell'economia, qui nelle vesti 

di presidente del gruppo europeo 
consultivoperlacompetitivitainsiste 
sulla necessita di realizzare al piu 
presto il'Unione monetaria, ma an
che sociale ed economica europea», 
Oggi > questa Unione e una strada 
ormai imboccata, anche se bisogna 
portarla a termine senza rinvii e sen
za indugi, peiche rinvii e indugi sono 
pericolosi e possono rimettere le co
se in discussionex. Tra gli obiettivi 
posti unitariamente dal suo gruppo 
ricorda 1'armonizzazione fiscale «at-
tualmente inesistente nelle attivita fi-
nanziarie con la creazione di distor-
sioni fortissime nei movimenti di ca-
pitali», la non sostituzione del mono-
polio pubblico con un monopolio 
private per quanta riguarda le priva-
tizzazionidafare. 

OtHmisb suirinflazione 
Ciampi e ottimista anche sui desti-

ni dell'inflazione italiana: «Mi pare 
che si possa ritenere che con la nva-
lutazione della lira si stiano creando 
le condizioni perche si possa proce-
dere all'abbattimento della inflazio
ne verso il livello dei piu stabili Paesi 
europek II seminario di Tivoli - sotto 
I'ambizioso titolo «L'Europa delle 
parti sociali: Un patto sociale per 
l'Europa» - ha preso cosl I'awio. L'i-
nizialiva, come ha spiegato il segre-
tario della Uil Pietro Larizza, precede 
non a caso la conferenza tripartita 
(governi, impienditori, sindacati) 
prevista peril 14e 15giugnoeilverti-
ce di Firenze del 21 e 22 giugno chia-
mato torse ad assumere >la concer
tazione come uno degli strumenti di 
confronto tra parti sociali e govemk 

L'inflazione 
di maggio 
al 4,24,3%? 
ai ROMA L'mflazione toma a scendere Salvo sorprese. I'indice dei prezzi 
al consumo di maggio dovrebbe registrare una vanazione tendenziale del 
4,2% o 4,3%, comunque infeiiore al 4,5% registrato a marzo e apnle Su que
sta stima convergono la maggior parte delle previsioni elaborate dagli istituti 
di ricerca e dalle banche d'affan in vista delle indicazioni preliminari delle 
nove citta campione, in calendario tra lunedi e mercoledi prossimi La ten-
denza discendente e ripresa dopo la «bolla» del mese scciso, gonfiata dagli 
aumenti della benzina, delle carni bianche e dalla revisione trimestrale degli 
affitti: dopo aver registrato 1'accelerazione dello 0,6% di apnle, i modelli degli 
addetti ai lavori puntanocon decisione verso lo 0,3% o0,4%, in tendenza con 
il data osservato a febbraio e marzo ( + 0,3%). Un rallentamento ottenuto 
grazie anche alle aspettative favorevoli dei consumaton e del mercati «Ucon-
testa intemazionale - ha osservato Morena Diazzi, neercatnee di Nomisma -
non genera spinte inflazionistiche esterne: non siamo di fronte ad una terza 
svalutazione, il ciclo economico europeo rallenta e siamo in attesa dell'mse-
diamento di un nuovo govemo, il quale sara impegnato a ricondurre 1'inlla-
zionesulivellieuropei" 

Gli economisti di Prometeia sottolineano che sono ormai slati assorbiti i 
fattori temporanei che avevano prodotto il data di api ile ed e quindi <possibi-
le» un tasso d'mflazione «sotto il 4% gia a giugno*. Piu cauta I'analisi della Sa
lomon Brothers che non esclude un tasso annuo del 4,4%, ma ntiene "diffici
le" una prossima discesa sotto il tetto del 4%, pur avendo messo in cantiere 
•una frazionale riduzione del tasso di sconto» da parte della Banca d'ltalia a 
giugno. Deutsche Bank, Bank of Amenca e Morgan Stanley sono mvece in li-
neacon le indicazioni pievalenti (4,2 4,3%). 

Mentre e unanime la previsione sulla tendenza (discendente) dei mesi a 
venire, gli analbti divergono sulla rapidita del calo. Sull'immediato futuro gli 
esperti non si sbilanciano, in attesa della manovra correttiva che verra predi-
sposta dal govemo Prodi. Ma da Prometeia raccomandano di lavorare sulle 
«aspettat|ve» 

UESTASITUAZIONE non e certo attribuibile al personale o ai di-
rigenti, che anzi sono le prime vittime di inestneabiii pastoie nor
mative e di insuperabili vischiosita burocraliche. La crisi deriva 
piuttosto da anni di trascuratezze e di indifferenza per i contenu-

ti. e sarebbe velleitario voleme uscire con una legge calata dall'alto, che 
cerchidiprevedereensolvere una volta per tutte qualsiasiproblema, 

Anzi, piO che di riforma bisognerebbe parlare di risanamento, quel ri
sanamento che si ottiene giorno per giorno, mettendo le persone giuste 
al posto giusto, individuando e disinnescando una per una le mille pic
cole assurdita e ottusita che paralizzano la macchina fiscale, dall'elabo-
razione delle leggi, alia selezione e preparazione del personale (scuola 
Vanoni), al riconoscimento di mansioni superiori per chi le svolge dav-
vero, alle lungaggini neH'approwigionamento logistico, all'erogazione 
degli incentivi, alia perequazione col personale delle dogane, al coordi-
namento con la Guardia di flnanza.Le rare iniziative riescono, curiosa-

mente, a cumulare grande im-
prowisazione e tempi biblicl, co
me la promozione di massa di 
12mila archivisti, approvata prati-
camente in bianco dal Parlamen-
to, e le grottesche vicende del ma-
xiconcorso a mille posti di primo 
dirigente, bandito oltre tre anni fa, 
che per ie sue stesse dimensioni 
impedisce qualsiasi valutazione 
lapida, pondeiala e personallzza-
ta. Per intervenire su questi veri e 
propri bubboni occorre dirigere II 
ministero delle Finanze, I'unico 
luogo da cui si possono valutare le 
dimensioni dei problemi e gli ef-
fetti delle possibili soluzioni: solo 
chi dinge il ministero ha la possibi
lity di essere incisivo su questi 
aspetti, mentre i tentativi esterni -
provenisseio anche dalla maggio-
ranza parlamentare - sono desti-
nati a infrangersi contro mille nmri 
digomma. 

Q 
UELIA PARTE dell'ammi-
mstidzione che e preoccu-
pata di gdiantire la conti
nuity deH'immobilismo 

non ha neppure bisogno di mette-
re i basloni tra le mote: basla non 
cooperare e tulle le possibili inno-
vazioni si impantanano solo bat-
tendo 1'inerzid dall'interno si pu6 
far capire alia maggior parte del 
personale che la preparazione, 
i'impegno e i nsultati cominciano 
a conlaro qualcosa, che si rompe 
la soffocante cappa del burocrati-
smo, die vale la pena di ricomin-
ciare a scegliere, II malessere fi
scale dei cittadini e destinato a du-
rare sino a quando non si incidera 
con coraggio su queste disfnnzio-
ni, anche suscitando maiumon tra 
i fautoii deH'Immobillsino o del n-
formisiTio gattopai-desco Altri
menti restera la delusione per le 
cose che si potevano fare e non 
sono state falte, ed il nmpianto per 
ie lacerazioni sixiiali provocate da 
un fiscoche non lunziona. 


