
• PARIGI L'llalia da ultima ruola 
del carro europeo addiriLlura al po-
sto di guida, accanto a Francia e 
Oermania?Cosl alrneno la pensa 
Chirac, secondo quel die ieri po-
meriggio Romano Prodi ci ha riferi-
to sul colloquio che aveva avuto 
poco prima ali'Eliseo. «Mi ha delto 
che non ci sara Europa se non c'e 
accordo tra Francia, Germania e 
Italia. Parigi era sinora particolar-
mente preoccupata per il fianco 
Sud dell'Europa, che percepiva co
me I'ala piO vulnerabile. Ora sono 
convinti che la nuova stabilita poli-
lica in Italia modilichi in modo de-
cisivolasituazionen, 

Nocddoatreperl'Europa 
Ma come, sinora qui non pensa-

vano che all'asse Parigi-Bonn, ad 
una sorta di super-direttorio a due. 
Hanno cambiato d'improwiso 
idea? Con una Inghilteira che fa le 
bizze in piena sindrome da mucca 
pazza, gli stalloni di razza chiama-
no a far parte della trojka addirittu-
ra il cavallo zoppo della scuderia? 
Dal rapporto monogamico Francia 
- Germania a capo della famiglia si 
passa in un battibaleno ad una sor
ta di «menage a trois»? «No, non pre-
lendiamo tanto», risponde sorri-
dendo Prodi, e da bravo professore 
spiega: «ll fatto, come me I'ha mes-
sa Chirac, e che sinora il gruppo 
trainante non e stato a tre perche 
da nol mancava la stabilita, Se e co-
sl determinante nel cambiato atteg-
giamento e che ora per la prima 
volta vedono una pro-
spettiva di stabilita po
litical, 

Com'e che Prodi e 
riuscito a sfondare do
ve non ce I'avevano 
latta nemmeno Berlu
sconi, Dini o Ciampi? 
Merito suo, Presiden-
te? «No, non e affatto 
merito mio. L'ltalia e 
sempre stata un Paese 
Importante, decisive 
per fare PEuropa. Ne 
sono sempre stato convinto. L'ho 
detto e ridetto anche nel corso del
la campagna elettorale, che con un 
mlnimo di stabilita e di unita il gran-
de Paese che siamo sarebbe riusci
to ad emergere». 

Ma come ha fatto il mite Prodi a 
incantare il pifl scorbutico dei no-
slri interlocutori internazionali, 
I'uomo che da quando e ali'Eliseo 
non aveva perso occasione di bac-
clietlare un'ltalia sospettata di sva-
lutare la lira per mettere indifficotla 
gll esportatori francesi, sembrava 
essersi tanto legato al dito le criti-
che alle esplosioni a Mururoa da 
cancellare un vertice previsto, che 
tanto a fatica si era degnato di pre-
senziare al vertice di Torino quan
do iniziava il tumo di presidenza 
italiana in Europa? Intanto, gli ha 
spiegato che l'ltalia intende far 
rlentrare seriamenle nello Sme la li
ra «per non riuscime piu». Fornen-
do pegni precisl della promessa. 
•Ho detto a Chirac che mi impegno 

Tietmeyer 
(Bundesbank): 
la lira vicina 
aivalorlcorretti 

La lira italiana e ormai vicina a un 
«livello appropriato», ha dichiarato 
ieri a Basilea il presidente della 
Bundesbank, Hans Tietmeyer. 
Tietmeyer ha aggiunto che i tassi di 
camblo in Europa sono piu in linea 
con i tondamentali economic! e la 
sterlina britannka si trova in Europa 
ndla posizione migllore, anche nei 
confront) del doUaro. La Germania 
invece secondo Tietmeyer puo 
sperare In una ripresa della propria 
econonria nella seamdameta 
deH'anno anche seeancora presto 
per dire "quanto sara sostenuta e per 
quanto rimarraforte».Tietmayer ha 
pol detto che una «certa ripresa 
ddka» sarebbe antldpata da vari 
segnali, tra cui un aumento degli 
ordini alle imprest, soprattutto 
dall'estero, e un qualche 
migHoramento dene previsioni degli 
imprenditori. PerTieimayer, 
tuttavia, tale ripresa non deve far 
rimandare ai pontic! il vara di 
politidie impopolari necessarie per 
risohcre I ..proWeml stnrtturali" del 
paese. «La Germania non e ancora 
usclta dal tunnel ma sta cercando di 
andare nella direzionegiusta«, ha 
infine detto il presidente della 

llpresklente del ConslglioProdlconil presidente franceseChirac Ansa 

«Patto a 3 per PEuropa» 
Prodi a Chirac: presto la lira nello Sme 

Con un blitz discrete Prodi sta sgomitando l'ltalia tra le due 
grandi d'Europa, Francia e Germania. Dopo Kohl, ieri sem-
bra aver convinto anche il sinora ombroso e diffidente Chi
rac. Informandolo, a pegno dell'intenzione di far rientrare 
la lira nello Sme, «per non uscime piu», che all'imminente 
appuntamento europeo di Firenze si presenters gia con le 
grandi linee della nuova finanziaria in tasca. E Chirac pro
pone all'Italia un ptto a tre con la Germania. 

DAL NOSTRO CORHISPONDENTE 

SIEOMUND QINZBERO 
ad andare a Firenze, dove abbiamo 
appuntamento il 20-21 giugno, con 
pronte le grandi linee della nuova 
legge finanziarias, ci rivela Ha deci-
so insomma di mettere subito sul 
tavolo il setle di denari, con tutto 
quelchecomporta. 

«Manovraentrail20» 
Non e stata una scelta facile. Si-

gnifica aprire subito la discussione 
su scelte comunque prima o poi 

necessarie se si vuole timbrare il bi-
glietto sull'autobus europeo, tanto 
piQ se si aspira ad uno dei posti gui
da. Ma e I'unico modo per dimo-
strare a tutti che non si bara. «lo 
avrei preferito cento altri modi per 
esordire. Ma ci tocca, e necessario 
esordire con la finanziaria*, confes-
sa. Anche se si mantiene molto ri-
servato quando gli viene chiesto di 
esprimersi su quella che ritiene la 
«giusta parita» tra la lira e le altre 

monete europee. Benche incalza-
to, sulle cifre, su quanto ha owia-
mente appena discusso ali'Eliseo 
nel merito, non si sbilancia. «Ci so
no cose che non e obbligatorio rife-
rire alia stampa», si schermisce di 
fronte alle insistenze dei colleghi. 
«S1, ma e obbligatorio che gli le 
chiediamo", gli ribatte un collega. 

Ma come e andata ali'Eliseo? 
Nessuno owiamente si attendeva 
che il nuovo presidente del Consi-
glio itaiiano fosse accolto in malo 
modo. In fin dei conti era stato Chi
rac ad invitarlo forzando le abitudi-
ni diplomatiche, chiedendogli di 
venire al pifl presto nello stesso 
messaggio incui gli faceva gli augu-
ri per la nomina a capo del gover-
no. Ma sta di fatto che con il quieto 
blitz di ieri ali'Eliseo, tappa iniziale 
di una vera e propria maratona di-
plomatica che oggi lo vedra riparti-
re da Roma perBruxelles, pemotla-
re in Irlanda, fare un salto da a Wa
shington e il giorno dopo recarsi a 

colazione da Major a Londra, Prodi 
e riuscito a sciogliere piO di un no-
do aggrovigliato da tempo nei rap-
porli Francia-Italia, a segnare piu di 
un punto. Pacatamente, senza tim
pani e cimbali. Ci sara presto, in Ita
lia, il summit franco-italiano che 
non si teneva piO sin da quando 
Mitterrand aveva incontrato Berlu
sconi. 

E pace con Parigi 

Cade la preclusione all'Italia nel-
1'applicazione degli accordi di 
Schengen sull'abolizione delle 
frontiere interne all'Europa, che fa
ceva si che si controllano i nassa-
porti di chi arriva da Torino e Mila-
no, ma non quelli di chi arriva da 
Barcellona o Bilbao. Tra 10 giorni 
verra a Parigi Napolitano a perfe-
zionare I'abbattimento delle barrie-
re. E Chirac ha accolto un'idea ita
liana, un grande sforzo europeo 
per ia ricostruzione di Beirut e di Sa
rajevo. 

Dagli imprenditori nuovo appello al governo: «Riformare subito Fisco e pubblica amministrazione» 

L'Assolombarda: no alia secessione 
• MILANO, «Altro che separatez-
za; Milano e il simbolo dell'unita na
zionale piO di (ante altre citta. Nel 
suo tessuto sociale, come nella sua 
cultura e nella sua storia, Milano e la 
citta piu Italiana, il vero melting pol 
del paese, in cui tanti non milanesi 
hanno scelto di vivere e operare, 
condlvldendo queH'insieme di 
operosita e di concrelezza che 
fanno della milanesita un esempio 
e un riferimento di valori" «Per 
questo Milano non si riconosce 
nelle sirene della secessione, ce-
dendo alle quali non si risolvereb-
be, ma al contrario si compiiebbe, 
il disastro nazionale*. 

Ennio Presutti parte di qui, pren-
dendo di petto la questione politi
cs piu spinosa, nella sua relazione 
davanti all'assemblea degli indu
strial! milanesi e ai rappresentanti 
del nuovo governo dell'Ulivo. 

.<AltrocheNord-Est> 
Tocca a lui, romano trapiantato al 

Nord alia testa della pid importante 
associazione imprenditoriale, I'or-
gogllosa rivendicazione del ruolo 
dell'impresa di quests parte del pae
se. Allro che Nord Est, sembra dire 
Presutti, mentre elenca le cifre della 
non scalfita potenza industriale degli 
associati all'Assolombarda. Nella 
provincia di Milano si realizza il 18* 
di tutlo il fatturato industriale itaiia
no, e il 159S di tutte le esportazioni 
(piu di quanto esportino intere re-
gioni, specifica Presutti. come il Pie-
monte, il Veneto o I'Emilia-Roma-
gna). Un lerzo delle grandi multina-
zionali italiane ed estere ha sede qui; 
in questa provincia si paga i'll'tidi 
tutte le tasse nazionali e si presenla-

Milano e il simbolo dell'unita nazionale, altro che separar 
tezza. Questa citta non ascolta le sirene della secessione e 
non indossa casacche colorate, che oltre a tutto non han
no portato mai fortuna a nessuno. Dall'assemblea dell'As-
solombarda il presidente Ennio Presutti prende decisa-
mente posizione nel dibattito politico. Botta e risposta tra 
Giorgio Fossa (Confindustria) e il neo-ministro delle Fi-
nanze Vincenzo Visco sui tempi della politica. 

DARIO VENEOONI 
no un lerzo di tutte le domande di 
brevetto depositate ogni anno in Ita
lia. 

In prima fila, nella sala deil'Asso-
lombarda, ad ascoltarlo ci sono Ce-
sare Romiti, Carlo De Benedetti, Leo-
poldo Pirelli, Marco Tronchetti Pro-
vera, Luigi Lucchmi, Alberto Falck, 
quasi ad awalorare I'orgogliosa n-
endicazione del capo degli indu-

stridli milanesi. II quale conlinua 
senza troppi giri di parole nella sua 
polemica anti-secessionista, assicu-
rando che Milano «non intende 
nemmeno indossare casacche colo
rate, che in questo secolo non han
no mai portato fortuna a nessuno 
nelmondo«. 

Cio detto, Presutti apre un altro 
fronte' «Non si pud liquidare la fraltu-
ra tra il Nord e il sistema politico 
semplicemenle come una mamfe-
stazione di protesta, o peggio di irra-
zionale deriva estremistica. II males-
sere del Nord fa riferimento a proble-
mi ven». L'elenco del presidente del-
I'Asiolombarda e lungo: si va dal-
l'«oppnmente presenza di uno stato 
arrctrato nolle strutture, mvadonte 
nella burooiazia, vessalono nei 

comportamentii, fino alia giustizia, 
eccessivamente lenta, passando per 
la carenza di infrastrutture e di servizi 
e per la «rniriade di adempimenti 
inutilin II timore e quello di «perdere 
quanto raggiunto con tanta fatica e 
di essere emarginalizzati dall'Euro-
pa» 

..Ripartjre dall'intesa del '93» 
Due sono le richieste che Presutti 

avanza pnoritariamente al nuovo 
governo: riforma della pubblica am-
minislrazione e riforma fiscale. Al 
sindacato e al governo egli propone 
un «nuovo patto», partendo dall'e-
spenenza dell'accordo del luglio '93. 
Unpattoorientatoafarsiche«l'infla-
zione programmata e quella reale 
comcidano» Sarafondamentale, av-
verte, una muova assunzione di re-
sponsabilita delle parti social], ma 
anche dello stato, finora il vero ina-
dempienle tra i contraenti dell'ac
cordo del '93». 

All'inlervento di Ennio Presutti fa 
segmto quello del nuovo presidente 
della Confindustria, Giorgio Fossa, 
impegnato nel suo tourdi presenta-
zione Ira le maggiori associazioni 

Presutti 
«Milano 
e il simbolo 
dell'unita 
nazionale» 

Fossa 
«Prodi deve «Pazienza, 
stare attento i fatti 
ai tempi delle arriveranno 
imprese» presto» 

territoriali. Fossa riprende una po
lemica a distanza con Romano 
Prodi, che gli aveva mandato a di
re nei giorni scorsi di organizzare 
meno convegni e di fare piu fatti. 
•Non sono certo iscritto al partito 
dei convegnisti, ha replicato picca-
to Fossa, ma il presidente del Con-
siglio deve capire - e certamente 
capisce - quali sono i tempi dell'e-
conomia. Bisogna unire i! paese 
non solo tra Nord e Sud, ma anche 
awicinando i tempi della politica a 
quelli dell'economia». «Una mo-
dema economia, ha mcalzato, 
non pu6 basarsi solo su imprese 
efficienti; deve fondarsi anche sul-
I'eflicienza del settore pubblico, 
sulla stabilita monetaria, sull'equi-
librio nella gestione del bilancio. II 
tutto in un quadra che assicuri la 
concorrenza e quindi il mercato». 

Tocca a Vincenzo Visco, mini-
stro delle Finanze, I'uomo cui 

sembra spettare, in questa fase, il 
compito di tenere i rapporti con gli 
imprenditori, da Santa Marghenta 
fino a qui all'Assolombarda. Sap-
piamo di essere attesi alia prova, 
esordisce, e presto alle parole fare-
mo seguire l fatti. Della manovra si 
occuperanno presto il Consiglio 
del ministn e il Parlamento. Acce-
lerare i tempi della politica e «sa-
crosanto», dice ancora Ma il mini-
stero delle Finanze e una mega-
impresa con 130 000 dipendenli, 
meta dei quali militari. Decine di 
migliaia sono stati assunti senza 
che ce ne fosse un reale bisogno. 
Le carnere si fondano essenzial-
menle su cnteri di anzianita, e se 
cetchi di pnvilegiare elementi di 
qualita c'e sempre un ricorso al 
Tar che da ragione ai ncorrenti. 
Eppure, Visco incoraggia all'otti-
mismo «Mdiu-a poco», dice, e I'ag-
gancio all'Europa e assicurato. 

La Bri: lotta ai deficit 
ma attenti 
alia stagnazione 

ANTONIO POLLIO SALIMBENI 
• l ROMA Italia: tutto ok, ha ottenu-
to «risultati superiori alle attese» nel 
risanamento dei conti pubblia. Eu
ropa: le banche centrali devono 
contrastare 1'inflazione e non posso-
no non occuparsi della deflazione. 
Stabilita finanziaria: crisi messicana, 
fallimento della Barings e splash 
della Daiwa non hanno provocato 
dissesti «sistemici», ma cio non 
«deve indurre a facili compiaci-
menti» perche i mercati finanziari 
continuano a essere soggetti ad 
ampie e imprevedibili fluttuazioni 
dei prezzi. Sono queste le conclu
sion! del 66° rapporto economico 
della Banca dei regolamenti inter
nazionali (Bri), il club delle ban
che centrali dei paesi ricchi 
ITALIA. Se e vero che il rapporto 
disavanzo/prodotto lordo ha regi-
strato miglioramenti inaspettati, e 
anche vero che «le incertezze di 
natura politica e fiscale hanno 
continuato a incidere sfavorevol-
mente sull'attrattiva delle attivita in 
lira». Meglio dell'ltalia, infatti stan-
no, secondo la Bri, Svezia e Spa-
gna. 

L'ANAUSI. II disegno dell'econo-
mia e della finanza intemazionale 
che propone la superbanca delle 
banche centrali e solo apparente-
mente tradizionale. II presidente 
Win Duisemberg ha presentato il 
lato owio delle riflessioni dell'isti-
tuzione: «Quanto maggiore e I'im-
pegno mostrato nell'azione di con-
solidamento fiscale, tanto piu forte 
sara il connesso calo dei tassi di 
interesse. Ci6 non soltanto tendera 
ad assecondare I'attivita economi-
ca, ma si ripencuotera anche posi-
tivcamente sugli oneri per il servi-
zio del debito in una sorta di circo-
lo virtuoso". 

Siccome 1'inflazione e sotto con-
trollo, i costi salariali sono stati 
contenuti in maniera rimarchevole 
e i mercati ,principalj> sonftflniasti 
tutto sommato calmi, a'llora non 
resta che prosegulre sulla stessa 
stfada. Con un obiettivo in piu: 
nell'Europa continentale il merca-
to del lavoro va riformato in modo 
«strutturale», reso flessibile «nel piO 
breve tempo possibile». Sembra di 
capire che la Bri ritenga che meno 
flessibile sara il mercato del lavoro 
su scala europea pii) difficile sara 
realizzare lunificazione economi-
co-monetaria. Questa e la strategia 
e non ci sono awisaglie che - al-
meno pubblicamente - i banchieri 
centrali la mettano in discussione. 
Tutti, dal tedesco Tietmeyer all'ita-

liano Fazio (ien di nuovo in ver-
sione antileghista) aU'americano 
Greenspan, hanno a che fare con 
disavanzi pubblici da tenere a fre-
no o da riportare piuttosto in fretta 
a condizioni di sostenibilita. Han
no di fronte lo stesso problema: 
come convincere i consumatori a 
cessare. 
LA NOVTTA'. L'analisi offre altre pi
ste lo sciopero degli acquisti? La ri-
cetta e la solita: aspettate che pri
ma o poi si innestera il lamoso cir-
colo viruoso. Pagina 7, 17a riga: 
«Non sempie viene compreso ade-
guatamente che I'impegno alia 
stabilita dei prezzi nel medio pe-
riodo non preclude I'azione delle 
autorita monetarie per temperare 
un rallentamento congiunturale». E 
ancora, pagina 182, 32a riga: «fi 
questo forse il momento storico 
appropriato per ricordare il consi
glio formulato da Keynes e Wi-
cksell nei primi anni Ventin secon
do i quali «era ad un tempo oppor-
tuno e fattibile che le banche cen
tral! contrastassero sia 1'inflazione 
che la deflazionen. Motivo: le forze 
che spingono i prezzi <appaiono 
oggi piu equilibrate di quanto non 
lo siano state da alcuni decenni». 

Dunque il problema e quanto-
meno di misura: se il mondo indu-
strializzato patisce per gll eccessl 
dell'indebitamento pubblico, pati
sce anche per un eccesso di do-
gmatismo da parte delle autorita 
monetarie. Non vengono mai spe
cificate nome e cognome, ma il 
segnale e lanciato. Cift che si sug-
gerisce sul piano delle strategle 
viene aggiustato o in un certo sen-
so ridimensionato sul piano dell'a-
nalisi. Cos! la Bri ritengono «impru-
dente ignorare talune cornplica-
zioni di natura transitoria che po-
trebbero aver accentuato il recente 
rallentamento della crescita». 
OCXWO ALU BOMBA. Quanto alia 
fragllita del sistema finanziario in
temazionale, la Bri ritiene digenta 
la^rlsfrne'ssicana/rrfa 'fWhosce 
I'estrema difficolta a garantire sta
bilita. E, per la prima volta, ricono
sce la necessila di individuate una 
«responsabilita formalizzata> per la 
vigilanza dei grandi conglomerati 
finanziari internazionali che condi-
zionano i mercati. Per evitare 
•bombe messicane» viene evocato 
un principio: >Le autorita non pos-
sono affidarsi in via primaria alia 
disciplina di mercato». Dove sono 
finiti i difensori integrali della dew-
gulaliori! 

IL CASO. Re rilancia la scala mobile 

Salari e profitti, 
nuova bagarre 
• ROMA. II '95 e stato un anno 
d'oro per le imprese italiane: discesa 
record del costo del lavoro e incre-
mento «particolarmenle pronuncia-
to« dei margini di profitto. L'inflazio-
ne ha dato una buona mano. II rap
porto annuale della Banca per i re
golamenti internazionali conferma i 
rilievi gia mossi agli imprenditori dal 
governatore della Banca d'ltalia Fa
zio il 31 maggio scorso. Basra lacri-
me da coccodrillo: il costo del lavoro 
per unita di prodotto e sceso del 
4,3% (siamo secondi solo all'Olan-
daj, e II tasso d'inflazione (5,4*) e 
in assoluto il piu elevato fra i Paesi 
pifl industrializzati del mondo I pro
fitti sono da record. 

Immediate (e owiamente risenti-
te) le reazioni dei sindacati. «l dati 
resi noti dalla Bri _ ha detto il segreta-
rioconfederale della Cgil Walter Cer-
feda _ dimostrano che piu che una 
politica dei redditi si e latta la politica 
di un solo reddito. Abbiamo assistito 
ad uno straordinario trasferimento 
di ncchezza dal lavoro dipendente 
alle imprese. E questa ncchezza e fi
nanziaria perche non e stata reinve-
stita dalle aziende. Come lavoraton 
e come sindacato siamo stati bravi e 
coerenti, ma siamo furibondi perche 
gli altri non hanno rispettato i patti». 
Secondo il segretario generate ag-
giunto della Cisl Raffaele Morese in
tanto il governo deve adottare isan-
zioni contra tutti i tentativi di aumen-
tare i prezzi» e favorire la riduzione 
del tasso di interesse. «Siamo dispo-
sti a un riadattamento salariale _ ha 

concluso per6 inopinatamente 
ma tutti devono fare uno sforzo, an
che le banche». Per parte sua il se
gretario confederate della Uil, Adria-
no Musi ha ribadito la necessity di 
controilare landamento dei prezzi 
affermando il «ruolo assolutamente 
neutralen del salario nella dinamica 
inflattiva. 

Intanto Rifondazione Comunista 
affila le armi, pronta ad aprire il con-
fronto con il governo Prodi sulla di-
fesa del potere d'acquisto del salari. 
Alia vigilia delle misure economiche 
dell'esecutivo, Rifondazione pre-
senta la «scala mobile del 2000», «un 
nuovo meccanismo di indicizzazio-
ne automatica delle retribuziom da 
lavoro dipendente», A prima firma 
Fausto Bertinotti, e cosi in campo 
una proposta di legge, che sara pre-
sentata ufflcialmente giovedl. Se
condo le agenzie di stampa, nei tre 
articoli del progetto di legge si pre-
vede che entro il 30 settembre di 
ogni anno il presidente del Consi
glio emani un decrcto nel quale vie
ne indicate in percentuale la diffe-
renza tra tasso d'inflazione pro
grammata e variazione media del-
I'indice dei prezzi Istat nei dodici 
mesi precedenti. Nel gennaio suc
cessive i datori di lavoro pubblici e 
privati dovrebbero quindi corri-
spondere ai propri dipendenti la 
somma derivante dall'applicazione 
della percentuale di variazione alia 
retribuzione percepita nell'anno so-
lareprecedente 

DER. 


