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L'«Euro» nel 2002 
senza dimenticare 
i riflessi sociali 
m L i moueta unica saia una realty alia meta del 2002 e, se non subl-
ranno inixl i f iche le decisioni in procinlo di esseie confermate al 
•summit- di Madrid, a queJIa data nel Paesi ctie avrannodalo vita alia 
lt-uii cd uli ima fase dell 'Unione economics e monetariaciieoleranno 
biBltett iemonelecheavrannasosti lui lolevalutenazionali Ammesso 
( IK? I Italia nevea a lar parte del gruppo di testa, la lira sparira dalla cir-
(ola/.iono cd al suo posto c i sara una monelache potrebbe chiamaisi 
»Eum-. E che avra valore legale anche negli altri Stall: non c i sara piu 
bisogno di andiire in banea a enmbiare nel caso dl un viagglo all'esle-
ro. Questa rivoluzione ha gia creato sia entusiasmi sia torti ttmori. In-
(iubbiaineme. da una pane ci sar i ungrandesal todi quality perl ' in-
legmzione dell Europa e dei suoi ciUadini, dall'altro si assistera alia 
IBjidilii disovranilae di prerogative nazionail, 

II di lemma sulla moneta unica si e latto plu pressanie negli ultimi 
iiK.ji- Poclii Slnti, secondo le prevbioni, sarebbero In grado di rispet-
ian> i •critert di cowergenza» previstl dal Trattato. per entrate nel pn> 
i esso di uniliciizione. che scatters il I gennaiodel 1999echerender4 
irreversible I'integraztone. Pet partcclpaie all'UEM gli Stati dovranno 
rispel'are i «criteri d l ctmvttgenza- definlll del Trattato che mlrano a 
riHiiiutn! Ir economies il debllo pubMbo al 60'* del Pi t , il delbit al 3%, 
I irifkiztone ad un basso liveilo, stability dei cambi. Si trattadiparame-
tri certamente valldi come punio dl riterimento d i un'economla sana 
e i l l una inuneta solida. Ma e anche necessario adottare un approc-
cio fk-ssibite per lenera conlo delle eslgenze economfche congiuniu-
ral ie iMI 'obiel t ivopr ior i tar iodel-
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I'lU'cupazioite come pievisto nel 
•Ubru bianco* sulla croscita e 
r occu iw lo i t c . 

Nuimmdividiamol ' in lerprela-
HOIK ; d i e assume rlgldamenle i 
-criteri dl coiivcrganzfl- asse-
gnando lon> una completa auto-
nomia dal reslo dclla pol i lba 
economica. II Trattato, inlalti. 
incite »a i suoi obiettivl principal! 
In reaiizzazionc della coesbne 
eionornk' t i esoctale Ira le diver
ge renlta del l ' l lnione europea. E 
vnnnu comballule le posil loui 
riw mtrario a lar dtuentare la 
roesiorte come un tiblenlvb mar-
tiinolc l.i' nostre proposte' 1) 
lendnc trasparenli le decision! 
dd le islituzionl monetarle; 2) 
Cn-iim titnimcntl di govomabilita 
11 ilk'tuvn dei cambi per impedire 
i conll i l l l monemri tra gli Slati 
mcmlir i ; 3) cuntrollare le «svalu-
luzioui cnmpetliive» attiaverso la 
rilornm delkj SME; 4) contrallare 
i movimenti dei rapital l specula-
livi HiaLclif' in iiliera ci i toiazione 
dei ca[ii lali nun d e w tacilltare la 
destaliil iz/aj.iiini! dl Intere eco-
iuun i i \ r>) lavorire il Loordlna-
niiMiUi <(egli tu lerwml monelari 
u r n k' iHilillclic economiche; 6) 
lailiuvart' fill slnimenli linanzian 
rloH'Uniuni1, 7) creare I'Unione 
CIL1! lavi im alto scopo d i coordi-
narsi r u n I'UEM e per allirare la 
fiiiuriH dei d l iad in i verso Vl ln io-
i i i ' i ' l n mi meta unica 

L'Ue puo ripartire da Torino 
Appuntamento a Torino. Nelcapoluogo piemontese al
ia fine del prossimo marzo si aprira la Conferenza inter-
governativa, uno degis appuntamenti piu delicati del se-
meslre italiano, Lo scopo 6 rimeltere mano al testo co-
stituzionate che regge I'Ue, in vista delle nuove aperture 
ai paesi centro-orientali, oltre a Maltae Cipro. Sulla revi-
sione del Trattato si confrontano due diverse vistoni. II 
Pds per un intervento di prolonda rilorma. 

m La Conlerenza intergovemati-
VH (in sigla, CIG) sara uno dei piu 
Hravosi impe|(ni dell'imminente se-
mesU? dj presidenza italjana del-
I'Unione europea. Si arnira a Tori-
no il 29 e 30 marzo con la pafleci-
paaione dei capi di Stalo e dl go-
venio e, secondo alcune provisio-
ni. dovrehbe sviluppaisi sotto for
ma di nefloiiato per circa un anno. 
Lo scopo della Conlerenza 6 quel-
Fo di rimctrere mano al testo costi* 
tuzionateche regge I'UE, enlrato in 
vigore il 1 novembre 1993 dopo la 
levBione operata a Maaslrirfil Si 
tratla di un'operazione Indispensa

b le per lar funzionare meglio le 
islituzioni comunilaiie specie in vi-
sia delle nuove adesioni d ie apn-
ranno graduatmenle I'UE ai Paesi 
deli'Europa centroooentale, oltrc 
a Malta e Cipro. 

La Conferenza vena «lanciata- ia 
prossima settimana dal Consiglio 
europeo di Madrid t he conclude il 
semeslre di presidenza della Spa-
gna e apre quelle dell'lialia luf i i -
ciafmente dal primo gennaio 
1996). I capi di Stato edigovemo 
dovranno affidare un mandate alia 
CIG di Torino anche sulla base di 
un Rapporto preparato dal cosid-

detto "Gruppo di riHesstone- inse-
diato lo scorso mese di glugno a 
Messina che conliene uno scena
rio di opzloni per la riidrma isfilu-
zionate. v . " . " - - " • " 

Suite modUtche da appottaie al 
Trattato- c'4,i 'naunlrnente, uno 
scontro tra le differenll viaom che 
animano i gouemi dei Quindici. la 
Commissione esecutiva ed il Para
menia europeo C'e chi vorrebbe 
dei semplici aggiustamenti. al pid 
basso liveilo. e c'^ chi ritiene ne-
cessarta un intervento di profonda 
ntorma, quanto meno In aicuni 
aspetti cmciali. La delegazione Pds 
aderisce a quesla seeonda impo-
stazione. essendo I'unica che pos-
sa garanuie un ulteriore processo 
di inttgra^ione dei popoli e degli 
Slati europei. Pertanto, la Confe
renza porra esseie il terreno per 
una baltaglia decisiva tra chi punla 
nd un'Europa pura zona di flibero 
scambioi' e chi, al contrarlo. wo le 
che diveoli sempre di pill un sog-
getto in grado di operate sul piano 
inlernazionale e sul piano inlemo. 

Ecco 1 punti che [anno da spar-
liacque per una reale riforma. A) 

maggiore conlrollu democratko 
assegnando al Parlamento euro
peo il polere di *codecisione» su 
tutia la legislazione della comuniis 
e un piti maitato diritto di iniziati-
va;B) svlluppdrel^uropadeicitla-
dinl e, in motto partlccJaie. la no-
zlone di -ciltadinanza europea^ in-
dividuando diritti e doveri e le for
me della kxo tulela; C) superare la 
fomia intergovemallva della PESC. 
la cosiddetta Pohtica esteta e di si-
curezza comuue. per dare allEu-
ropa un volto e una tigura giuridita 
intemazionaleeperaffermareuna 
precisa identita europea nel cam-
po della Dilesa incoiporando la 
UEO nell'Uriione; D) raftorzare la 
collaborazione tra gli Slati nel 
campo della Giuslizia e degli liner-
ni - il cosiddetlo terzo pilastro - t o 
minciando ad attuare una politics 
comuue e non piO legata a difficili 
accordi tra i Quindici nei campi 
della bHa alia criminalita, alia dro-
ga e nelle politic he che riguardano 
limmigraziotie e lasilo. 

Questi cambiamenti cosi sostan-
ziali dovranno necessariamente 

essere accompagnati da una mo-
dificazione anche del meccanismi 
di deciiione. Prolondamente con
trail ai progelt' di un'Europa «i la 
caite», dove ciascun Paese piende 
quel che gli conviene di piU e che 
sarebbe I'inizio di una disgregazkv 
ne del srslema europeo. slamo per 
mantenere un nsistema isiituziona-
le unico- che comprvnda tutti i 
partner. Si deve superare, in questo 
quadro, il .slsleina del voto all'una-
mmit i all'intemo del Consiglio dei 
mmislri soslituendolo con il w t o a 
maggioran?a per lulte le decisioni 
legislative e cio per impedire che 
una minoranza. o anche un solo 
Stato con il suo veto, blocchi I'al-
luazione deilc politiche comunila-
rie. Nello slesso tempo, il Parla-
menlo dovra essere dotato di una 
(unzrone legislatlva pari a quella 
del Consiglio e la Commissione 
dovra assumere una piu diretta re-
sponsabilita "esecutiva e di govei-
no- sotto il contiollo dellassem-
blea parlamentare d ie va formata 
con un sistema elettorale uguale 
per tutti i Paesi-

II vertice Dini-Pse 

«Non si cambi 
Fagenda 
del semestre» 
• Alia ligilia della piesentazione 
alia Camera del programma del 
semeslre italiano, una delegazione 
della presidenza del Gnippo del 
Partilo del socialismo europeo 
(PSE) ha incontrato a Palazzo Chi-
gi il presidents del Consiglio, Lam-
berto Dini, con il quale ha dlscusso 
le prior i^ acu i bisogner-i lavorare 
nei prossimi mesi. Durante la vrsta 
a Roma, la delegazione. guldata 
dalla presidente Pauline Green e 
composta da Luigi Colaianni, vlce-
ptesidente del Gruppo, Biagb De 
Giovanni. Ben Fayot, Bemie Malo> 
ne. Elena Marinucci e Viannis Rou-
batis, ha incontrato altn membri 
del govemo e la presidenza del 
Gruppo Progressiai-Federativo alia 
Camera. 

II tradizionale appuntamento 
del Gruppo dei PSE con la presi
denza di turno del Consiglio del-
t'UE ha avuto, questa volta, un pai-
ticolare rilievo per i! momenlo che 
attraversa b siluazione polllca se-
gnala dall'incertezza sulia data 
delle elezidni e. al tempo slesso. 
per il carattere cruciale delle sca-
denze sul luiuro deU'Europa. Di 
tutto questo si 6 discusso aperta-
mente neH'inconlro con Dini. Pau
line Green ha richiaroato la neces
sity di evitare che ('agenda della 
presidenza sia influenzata dalla si-
tuazione italiana. E, questo. non 
tanto in relazione alia eventualita 
dl elezidni nel coral del sumestre, 
su cui owianiente non si intende 
interterire, quanto in relazkme al-
1'impostazione del programma e 
del calendario del semesiir. In 
concrelo - s'e detto - occone un 
impegno per evitare scclle rklutU-
ve. in particolare per quanto i i -
guarda i conteuuti della Conferen
za inlergovemaliva. 

l a risposladiDini.cheliatrova-
to risconuo nella presentazlone 
del programma davanll alia Came
ra, e stata positiva confermando 
che il govemo ha preparato con 
serieta la pialtalorma che dovra ca-
ratterizzaie il semeslre italiano. 
Quanto alia principale scadenza 
del semeslre - taconvocazione del
la Conferenza intergovemativa che 
dovra rilormare il Trattato di Maa
stricht - Dini ha accollo la richlesta 
dl ribneiare i lemi dell'llnione po-
lltica. IE Gmppo del PSE ha insistito 
peiche si contrasti la tendenza al-
tuale che vede procedere I'unione 
monelaria, ma testringersl le polili-
cbe attive per assicurare la coesio-
ne economica ed il ralioizamento 
del carattere democratico detl'U-
nione II Gruppo del PSE ha posto 
una panicolare attenzione sulla 
lolta alia disoccupazione e sull'esi-
genza di altuare una politica socia-
le fondara sulle parti piU innovative 
del «Libro bianco" del le* presi
dente della Commissione. Jacques 
Delors. 

Cosi la lotta comune 
alia criminalita 
• l l i ' imdcllaGiusliziaedegliAf-
l.in lulenii co^liluisi'ono II cosid-
•tt-itti »tt>Rii piliistro- ilell'llriione 
L.itiii'tlniiliiTKtfimcnlaledinJMicu-
li in1 11 libera ciK'olazione delle 
TH'rviNO dcvih essere attuato atira-
w«i la rtxiixTflziune in numemsi 
i ,ni!|.i c, iiKkiii/ilullo, in quelli del 
l.i puli l i ia d".isiln e d'lmiuigrazio-
lie m.'lla lotta ,il Iraifico della dro-
i;,i ,il lerniriMno, ulle Itudi. con in-
li«w iiiudhzi.irii' in materia civile, 
in'ii.ili i; dngiuwle II tterzo pila-
stru-^ nrii'istn 1u< t i d a l quadro Jo-
i) isUiiw(i i i iHi iuuinne larisirfuzio. 
m-ili'i prulilcLniC. diixmscguenza, 
•J.11,1 .ilfulata ,il cunfnjnlft inlergo-
wnial ivo M'fiipre ditfmle I'SIH^ISO 
p.ualiz'.ito (l.ii vcti ik'gli San pui 
iiliiti.uiii Ma nk ' r tpet todulhvelb 
wil .m^/. i t iv i i !• del pi>lere ortnai 
,n \ umuliito il.ilk' iirHaiilSMiZKini 
i Tiuuortli nvitli ultimi anm in Eurti-
l „ , i in I un nidi i. In 'lOpitrcssionc 
Irlli- f i i inti™- 11 ill-mo Ira I I t a 

d i - l l l i ' , i ' Li unvicgueiite diminu-
/iniH' ili ' i cimltnlli nschlalio cli ^̂ s-
M-i, vt.tf <I,IE i illad in I m in i ' un pt -
rtii,|[i,ig.jiunhvi> ('ln-'iart'? 

Ai i i t i ini i i r t iercsnl lanluuna |«i-
IIIK ,i (DinniM'siiiA in nmdi>di(i in-
ir.iM.iii ellii ai'i ' i iu'iitr la ciii i i i i iali-
111 ,Hi;,(l1l//,ll,l IIIM conic f uistr-

i i i i in dul I'tiil.mienlo enni |n i i 
tliii.i]itii<|iii'-<liri\|if>lli.'>iario<,i>iiiin-

versi to dimoslra la vicenda del co
siddetlo -Accordo di Shengen« che 
dovrebbe consentire una libera cir-
coiazione effertiva all'inlemo del-
I'Unione ma che non si applies a 
tuni i Paesi. Di conseguenza e tut-
tora inappltalo uno dei princlpi 
del Trattato. E I'ltalia, che pure ha 
soltoscrilto I'inlesa, non H stata in 
grado di otlemperare alle conven-
r.kini previsie non essendosi anco-
ra dolato della legge sulla protezio-
ite dei dati pcrsonali fcondizbne 
neeessaria per I'afflusso di tulte le 
inlormazionl net cervelb elettroni-
oo dl Strasburgo) e non avendo 
latto le modiflche in aicuni scali 
aeroportuali. 

Un alrro esempro delle resislen-
ze ad ai-conliaimiinitan in queslo 
campo e quelb di -EUROPOU la 
liollzia eiimpoa. la i'ui nascita e 
staia in quabhe tnodo gift sancila 
ma d ie slenta a prendere corjio 
|mr I'oprxisizione tli aicuni Paesi, 
inpnmo luogo II Regno Unito. clie 
nun acreltano di delegare ad orga
nism! •.ovranazionali h gcslione di 
qncsia materia Eppiw la I.<IO|H." 
nizioiie san.'blie vitale am.he per 
tontraslare pni eftrcacemente le 
assrvuizioni malkise. la criminality 
liitan^iana e liscak1 orgainzznla a 
livellfj intttmaziiinale e spi.isso cul-
b«ntii al tralfk'i lllei'iti a paitire da 
quellork'lladrogii 

Piu decisione in politica estera 
L'Unione europea non e visibile 
m L'Unbneeuropeanoneriusci-
ta a daisi una vera politica estera e 
di sicurezza comune (PESC, in si
gla] nonostanteie novita contenu-
te nel Trattato di Maastricht. 

Questa assenza e slala awenua 
sia allinlemo dell'llnione sia all'e-
slemo dove non e aifatto visibile 
una politica unitaria dellEuropa 
E' soprattutlo la tragedia della Bo
snia a mutate gli europei a voltare 
pagina e a dolarsi di una poliltca 
comune in grado di prevenire le 
ensi e non soltanlo di spcgnerle 
nel peggbre dei modi, quando so-
no gia esplose. 

L'UE deve dolarsi di una vera 
Politica eslem e di siiuiezza comu
ne anche per salvagua id itje le con-
quisle del pniccsso di integrazio-
ne. collegnndosi con la imlitna 
cominereiale cotnune c la coopc-
razKine alio svilup]n>. 5i Iraltii di un 
nbiellivoche assume una pin grati
de hnporlaiiza uolhi pros|ielliva 
ifcll'allargamciiti > ai Paesi dell'En-
ropa cuntiale e otieulalc. della rca-
llzzazioiie -entro il 21)11) - del par-
lenariato globoli; con i paesi del 
Ivicino del Me^lilerT."irieo cosi co
nic ckvL«> dalla iccenie t'tinleren-
Zn dl Bjiioelkma del raihr/..imi'!ilo 
dclla politKa i l l coo|x>rnzlou<' EIIIO 
svilu])[Hi. Senza una |H>LilH.\i eslcra 

da tutti condlvlsa e dotala dl slru-
menti elficaci. I'Unione europea ri
se hia di rimanere impotenle e non 
contribuire alia soluzbne di con-
flittivccchienuovi. 

A uostio parere, la Conlerenza 
intergovemativa deve allronlare il 
problema della PKSC inserendola 
nel pilastro comunitario con I'o-
iHetliw) di estendere le decisioni a 
maggbranza in queslo campo In 
tal modo una maggioranza di Slati 
donebbe poter promuoveie un'a-
zione comune di lipo umanilano. 
diplomatico o mitilare. nessun Sta
to dovrebbe essere olibligato a 
pnnecifiarvi ma nemnieno polTeb-
lie mi|iedire alia inaggkiranza di 
|ir< iscgu ire iietlazionestabi Ilia. 

L'llnionc dovrebbe anche esse
re dulata di iin'adcguata eapacila 
di analiM, di prevenzbnc dei eon-
llitli e i le l le i i is i . Douiebhe essere 

creato anche un Segrerariato per la 
polilica cslera che applichi le deci
sioni prese dal Consiglio mentre al
ia Commissbne dovrehbe essere 
ricono5ciuto un piu esreai diritlo di 
iniziativa. II Parlamento, a sua w>l-
la, dovrebbe essere coinvolto nelle 
decisbni che riguardano la PESC 
altraverso una delinizione delle 
procedure diconMjIlazione in que
sto campo. 

LUE dovra esiendere la sua re-
sponsabilitd nel campo della sicu-
naza e della polilica di dilesa. Gli 
Stat!, anche in vista del prossimo 
sciogtimenK.ddl'UEO (nel 1(»8>, 
dovrebbero intpegjiEirsi a inglob:i-
ie la slrutlura nell'Unionc. I proble-
mi della Sicurezza dovranno em ra
re t o n maggior lorza nel quadro 
delle telazioni dell'Unione con i 
Paesi del Mediterraneo, oltre a 
quelli della coopcrdzione ecocni-
mica e culturali', come jjia analiz-
zalo alia conlerenza cun)meriiler-
ranea di Bniecllon.i \.VF.. mollre 
ha liisogiiotluinavisiliililaintenM-
zionale per porl-ire uriri sola voce 
nei tonsessi internazioniili' si Irallu 
di unesigeuza l i re va tenula in 
conlo ndfi imtoto dcl l i lNU dan-
do. appimlo. all'Unione una wste 
giundica intemazionale cri un scg-
HK> neK'onsiglm di Sicurezza 

Patto di solidarieta 
tra tutte le regioni 
a Una reale coesione economi
ca e sociale deA'e coslituire lobiet-
livo di tutle le politiche (economi
che, industrial!, moneiane, fiscal), 
sociali e ambienlali) dell'Unione e 
non soltanlo dei -Fondi slrutturali 
europei- Essa deve fondaisi sul 
principio che il progresso cJell'U-
motie passa altraverso una reale 
convergenza dei nsultali cconomi-
c ie la crescita amiouiosa di luttigli 
Slati e dt tutte le Regioni dell'Unio
ne. Un niolo essenziale spetla alle 
istituzioni nellindinzzare e pni-
muovcre le politiche di tutti i sog. 
getti. pubblio e privati. ai vari IrVel-
li Un •pfiilodi solidaneUi" europea 
e necesario iron solo alk? reftioni 
del uostro Mczzogiorno ma anche 
a quelle piu progredile perche mo-
bilila le |)olenzialila del srando 
rnenalo inlcnio. altiva il nspiimno 
e 1'iuiziativa pubbln/a e privata, 
trea nuove opportunity cli bvoni 
di inwslimenloe di mlerscambio 

LUE iieisegue I'lAiicilivo della 
coesione, prevalenK'inenlc, aitiii-
verso i -Fundi stnrlturali- the. nel 
rtvente passaro sono siali auruen-
t;tll \A dolazione fiuanziana delUi 
pruHraiimiazLuiie I KM-1 WW.) nig-
giungcra i l-ll mi!i<irdidi I:J;U n'ir-
ca 2KI) mila miliarili di lire in urn* 
I'UE) e. |n'r esempio. a ib regioni 
ineridiunali ilaliiinccumiirese nel-

1'iObieltivo 1« sono stati artnlHiiti 
circa 3D mila milwrdi di lire. I -Pon-
di» consenlono di assicuiare un 
certo nurnero di misure per il sosie-
gno alladisoccvipazione. U lonna-
zione e la riqualificazione pmtes-
sbnale. In Italia esiste, perallro. il 
problema. piu wilie denunciato, di 
una conelta ed eflieace utili/zazb-
ne di queste nsorse spesso in larga 
pane mulilizzalc Questi sianzia-
menti oggi hanno finito |>er cosli
tuire, in preseuza delle dillnolta h-
nanziane de lb Slato e delle Regio
ni. una risorsa sempte di pin indi-
spensabile Ma il ililuio ddlt i cue 
sione iron puil limiwrsi all'cruga' 
zrone di nsuse. per giunla scarw 
1<| coesione mll ici le un \w> v 
ivoprin i mmlinameirto delk' poli
tiche ecoiromalM- ed -.>ffk'ai,i poli-
ticlie di pmmozione della crescita 
apartirt-ila unapoliin,!iiuinslruik' 
europea. m pnrticol.m1 per tc pn. 
i-ole e middle impresi.' 

Una iioliitca di soliLl,itH'iaL IKIU 
assisteivialistna. rinianc indis|i*ki|. 
s;ibilc U' uovila irei pnrt'c^si fir̂ > 
dultivi. le nuove leciiokigie. le [mv 
londe mudifrcrtzioi^i nel mi'H'iitn 
del lavoin. nchii'ik>no una |HilnH a 
sociali' I'he sah'agu.irdi b lulel.i 
dei lavuraton e ( M e fasi'e pil ifc>. 
Ixili dclla societa le donnc. uti ,m-
ziani e i giovani ill cena di |iuuw 
(Xfii|>a7ionc 


