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Oil augurl dl Bonn 
«CI aspettlamo 
mottl risuKatl» 
H governo di Bonn •latrttttactw, 
durante U wmntra dl praMwin 
Kalian* dell'UeconilMtatD tori, 
vtngano rajudunti Important! 
obtottM dtilapoWpa •uropM. Lo 
hn nfnNiiurto H mbilstfo Audi ottnrt 
tedoico Klaus Nnkol. II capo dril l 
dlpkmwiia dl Bonn, ki una 
OchlarazlorM, h i predtato choirs 
gli oMattMvlaonGprognaal nella 
Conbrenza IntorgovanurUvs tut 
Trattatldl Maastricht, lantrata In 
vigor* doiraceordo aulla creaztone 
dl un'autaitta dl pollila oMfopaa o 
I'awnento dall'occuDadoiM notH 
ataUdM'UnloM,grailoa 
mlgllont* eondUonl gtnaraH. 
Klnkol ha pol daflnNo II tomoatro dl 
preaMenza spagnola appana 
conelusosl un •Imptgno 
•Mmplwa- mlla pnparaiiona 
•Ml'Unlone monatarto a <M ptanl dl 
aspanskm* dall'Ua, ii Tims* Invece 
a praoccupato. Roma premie la 
guMa detl'Ue mantra la aeana 
poHtlca national* a In un«aos 
notsvol* ancha par la madia 
Italiana*, ha aerttto larl M Tlma* hi 
una corriapondania aulla 
concomttaruatrallrinvtorM 
govsmo Mi l alia Camera e H 
camMo dalla (uardla alia 
presidenza europea. «Nemniene gli 
oasarvatori plu aapartl>, afferma II 
Stomal* brttannleo, aaprabbaro 
din Mi quaato momanto aa 
Lambarto DM terra fine a lugHo, 
quando la conaagna daHa 
presidenza europea passeranno 
aH'Irtanda. «E' una sfortuna par 
I'Europa che mantra la rtfenno dl 
Maastricht el vanna daHnaamto • 
agfJung* II Tlmaa • la riferma 
paWcNa ItaHana same aneora In 
uno atato lluldo». I tra annl dl Manl 

esecondo II quotfetino, 
prodotto una rlganamaMna 

nal Paaaa ma nan aneora un 
•Mama stabile a •potrabba 
toccar* a Dtail dl araama uno, 
apaalahnanta seavra II aaatagno 
dall'ax parttto comunMa-. 

ai BRUXEIXES. Tra bottl, slelle fi-
Idntl e fiuml dl spumante 6 arrlvalo 
anche lui II "Signer Semestre». Ap
pena scoccata la mezzanotte del 
31 dlcembre al 6 presentato al por-
lone dl Palazzo Chigl per ricordare 
che I'Europa non pud rinviare tulte 
le sue scadenze, II suo program-
ma, le sue sperimentate abitudlni. 
II «Signor Semestren, lasciata la 
Spagna di Felipe Gonzalez, dopo il 
«summlt» dl Madrid di meta dlcem
bre, e arrivalo a Roma per spostar-
si, di volta in volta, anche su altre 
localita della penisola coinvolte 
nelle initiative dei van Consign eu-
rof»i. II Buon Anno all'Europa si 
accompagna, in queslo 1996. al 
Buon Anno al tumo di presidenza 
italiana dell'Unlone (Ue, in sigla). 
Tanto evocalo, lanto lemuto, esor-
cizzato, enlatlzzato e blslrattato, e 
alia fine arrivato il Semestre, e 
glunto II momenta in cui, per sei 
mesi appunto, I'ltalia dovra guida-
re II treno dell'Europa. II tumo e'e e 
non pud essere sallato. Sei mesi, si-
no al 21-22 glugno quando, con il 
Conslglio europeo dl Firenze, alia 
Fortezza da basso, present! tutti e 
quindici I capl di Stato e di governo 
dell'Unlone, I'ltalia cedera a sua 
volta i comandi alia nazione che la 
segue In uno specials calendario, 
cioeall'Irlanda. 

Guidare I'Europa, sia pure per 
un periodo di tempo limitato, e un 
compilo impegnativo per qualsiasi 
Stato. Seppur ormai rodato da de-
cenni di esperienza, il turno di pre
sidenza rimane sempre un punto 
interrogattvo per chi i cliiamato ad 
esercltarla. A maggior ragione 
quando tl clima politico intemo e 
agitato, distratto da ben altri inte-
tossl a tal punto da esporre il modo 
di stare al governo dell'Unlone alle 
cntiche degli altri partner, delle isti-
tuzioni europee - il Parlamento in 
primo luogo - dei mass media e 
della sucieta civile. II presidente 
del Conslglio, Lamberto Dini, ha ri-
eordato davanti alia Camera, il 5 
dicembre, che la presidenza del-
I'Ue wappresenta una rilevante re-
sponsabiliia che si concretizza nel-
la fissazlone dell'agenda e del suo 
contenuto; la presidenza svolge 
un'azione di stimolo, di proposta, 
di mediazione, di organizzazione, 
essenziale in una Unione di Stat! 
sowani» Un compito, insomma, 
gravoso. Anche perche sara carat-
terlzzato da »dll(iclli negoziati per 
la ricerca di dlfflclli lntese» tra Paesl 
con mteressi e convlzloni spesso 
divergentl. 

CompHle poteri 
La presidenza del Consiglio del-

I'Unione devc assolvere numerosl 
compltl oltre a detenere Importantl 
poteri. L'ultlma volta che I'ltalia ha 
guidato I'Ue e stato nel 1990 (la 
nunione dei capl di Stato si tenne a 
Roma) e hi sotto questa presiden
za che wnn£ convocata la confe-
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UE. Ieri il passaggio di consegne tra Madrid e Roma. Tutte le tappe dei sei 

TORINO 
29/30 marzo 
Conferenza 

intergovernativa 

VERONA 
12/13 aprile 

Ministri 
delle Finalize 

BOLOGNA 
3/4 febbraio 

Ministri 
dell'Energia 

BOLOGNA 

23/24 aprile 
Ministri 

della Cultura 

FiRENZE 
21/22 glugno 

Summit 
Europeo 

RAVELLO 

9/10 maggio 
Forum 

Mediterraneo 

8 gennaio 
Commissione 
Ue-Governo 

italiano 

ROMA 

26/27 gennaio 
Ministri di 
Giustizia 
e Interni 

OTRANTO 

5/8/7 maggio 
Ministri 

dell'Agricoltura 

ROMA 
12/13 aprile 

Ministri 
dei Trasporti 

PALERMO 
9/10 marzo 

Ministri 
dagii Estteri 

mesi 

Una grande chance 
da non sprecare 

« L' 
ITALIA SOTTO sor-
veglianza». Questo 
titolo, crudo ma sin
cere, 6 la fotografia 

della preoccupazione che cir-
conda la nuova presidenza del-
l'Unione europea, un titolo quasi 
unico visto che & apparso sul solo 
importante giomale che abbia 
prestato un po' di attenzione al-
I'evento. E stato «le Monde», ve-
nerdi pomeriggio cioe con qua-
rantott ore di anticipo, a dedicare 
I'apertura della sua prima pagi
na, I'intera seconda e 1'editoriale 
a quel groviglio di problemi poli
tic! ed economici che fanno da 
cornice all'inizio di quello che 
nel linguaggio corrente 6 definito 
semplicemente «semestre». Ov-
viamente «le Monde» condivide-
va, senza agglungere nulla, le 
ipotesi sulla continuita di questo 
governo e sulla permanenza del 
presidente del Consiglio a Palaz
zo Chigi; subito dopo perd lan-
ciava due important! giudizi: il 
primo su Dim, definito i'uomo 
•che ha recuperate) la fiducia in-
temazionale nell'economia ita
liana* e il secondo, invece, sulla 
scarsa possibility dell'ltalia di en-
trare nel mocciolo duro» dei pae-
si che, rispettando i parametri di 
Maastricht, daranno vita alia >mo-
neta unica». Conseguenza logica 
di questa riserva era la domanda 
centrale deU'editoriale: "Quale 
impulso politico I'Europa si pud 
attendere da un paese alle prese 
con una crisi delle sue istituzioni 
che non ha precedenti e che ne-

Lltalia girida la nave Europa 
Moneta e riforma di Maastricht, gli scogli sulla rotta 
L'Europa «sbarca» in Italia. Da ieri, e per i prossimi sei me
si, spetta al nostra paese guidare l'Unione europea sino al 
«summit» di Firenze. Nella grande messe di riunioni previ-
ste, i piu gravosi compiti del programma: la gia discussa 
Conferenza di Torino per il negoziato sulle riforme al Trat-
tato e la definizione del rapporto tra i paesi che si doteran-
no della moneta unica e quelli che npn saranno pronti. 
Nell'agenda occupazione, cittadinanza e sicurezza. 

DAL NOSTRO CORRISPONOENTE 

renza che porto alia stesura del 
Trattato di Maastricht firmato, poi, 
nel febbraio del 1992. Fu anche 
durante il semestre italiano del 
1985, cinque anni prima, che ven-
ne deciso di convocare la confe
renza che diede vita all'«Atto uni
co* e che Isold un'irosa Margareth 
Thatcher allora premier britanni-
co. La prossima volta che tocchera 
presiedere all'ltalia sari nel 2003 
sempre che l'Unione, a quella da
ta, rimarra formata da quindici 
Paesi. 

Avere la presidenza dell'Ue si-
gnifica, innanzitutto, gestire il Con
siglio Europeo, cioe la nunione dei 
capi di Stato e di governo. Di nor
ma, si svolge uno solo di questi in-
contri alia fine del mandate ma, 
nel corso di un semestre, & possib
le che si svolgano dei «summit» 
straordinari. E' stato cosi durante il 
tumo, appena terminate, della 
Spagna: una riunione a Maiorca e 
la seconda a Madrid. Con ogni pro-
babilita, awerra la stessa cosa in 
lt»'ia con le riunioni di Torino 
(marzo) e di Firenze (giugno). 

La presidenza fissa I'ordine del 
giomo delle riunioni dei van Consi
gn dei ministri. C'fc il Consiglio «Af-
fari general^ che riguarda i ministri 
degli Esten, e'e quello chiamato 
«Ecofin» che riguarda i ministri del
le Finanze, c'4 quello dell'Agricol
tura, dei Trasporti, della Sanita, 
delle Telecomunicazioni, e cosi 
via. Questi incontri, durante i quali 
la presidenza cerca di far valere le 
proprie priorita di settore, sono 
presieduti tradizionalmente dal mi-
nistro competente o, quantomeno-
mo da un sottosegretario. Una pre
sidenza si mostrera capace se riu-
scira a far progredire i dossier plu 
important! cercando di costruire 
dei compromessi accettabili dal 
vari Stati. I ministri e gli altri espo-
nenti del governo, unitamente a un 
conslstente numero dl funzlonyl 

cui spetta il compito, decisive, di 
preparare la documentazione, so
no sottoposti ad una mole di lavo-
ro eccezionale. Perchfe dovranno 
essere present! in tutti gli eventi co-
munitari assicurando i rapporrJ 
con le altre istituzioni. Nel contova 
messo un enorme numero di pic-
cole e grandi riunioni. Basti solo 
pensare al fatto che la presidenza 
dovra, di volta in volta, garantire la 
presenza di uomini di governo sia 
nelle riunioni delle commissioni 
del Parlamento europeo che av-
vengono a Bruxelles, sia nelle se-
dute plenarie che, ogni mese, si 
tengono a Strasburgo. 

upnodt* 
1 tratti distintrvi della presidenza 

italiana sono stati gia anticipati da 
Dini al momenta della sua esposi-
zione alia Camera. Si va dagii 
adempimenti per l'awicinamento 
alia terza fase dell'Unione moneta-
ria passando per lo scoglio insidio-
so della Conferenza intergovernati
va sulla revisione del Trattato di 
Maastricht sino alia messa in opera 
dei primi progetti del partenariato 
con i Paesi del Mediterraneo. Quel
la del semestre 6 un'agenda fitta 
L'ltalia si prefigge di rendere piu ef-
ficace e meglio visibile I'azione 
dell'UE dal punto di vista dello spa-
zio economico integrato, dell'inte-
resse specifico dei cittadim e della 
loro sicurezza, dell'azione sul pia
no intemazionale. Propno in rifen-
mento a quest'ultimo proposito, la 
guida italiana dell'Unione concide 
con la partenza dell'operazione 
della Nate di rispetto della pace in 
Bosnia e con I primi scenan per la 
ricostruzione. Avere la presidenza 
significa rappresentare I'Ue in tutti i 
contest! internazionali e, specifica-
tamente, in occasione di appunta-
menti dl rillevo: dalla riunione mi-
nisteriale con il Oruppo dl Rio che 
si svolgera a Cochabamba (Boli-

ropa ha bisogno di una riforma in-
cisiva - cominciando a darsi una 
politica estera comune, eliminan-
do per molte materie il paralizzan-
te voto all'unanimita all'intemo del 
Conslglio, conferendo piu poteri al 
Parlamento - se vuol presentarsi 
con le carte in regola alle scadenze 
del Duemila. Per questo motivo. 
sara determinante anche il modo 
con cui partita da Torino il nego
ziato sulle riforme. 

L'acwNtoiMDuMnlla 
Nel documento approvato al 

•summit! di Madrid (95 pagine 

Susanna * |r* l l l e LuMMrto Mnl 

via) alia meta di aprile, sino all'in-
contro dei ministri degli esteri, in 
programma a giugno per esamina-
re i progre&si compiuti dal proces-
so di pace nell'ex Jugoslavia. 

Non saranno da meno, per im-
portanza, i temi delle grandi reti di 
comunicazione, quelli della coo-
perazione giudiziaria che irnpli-
cheranno uno sforzo notevole per 
•comunitarizzare» alcuni aspetti di 
una politica di sicurezza per I citta-
dini accompagnata dall'applica-
zione concreta del principio della 
libera circolazione, uno dei pitastri 
del Mercato intemo £ possibile 
che possano fare dei passi avanti le 
tre proposte di «direttiva« avanzate 
dal commissario Monti per rendere 
fattivo il movimento dei cittadini al
l'intemo dell'Unione, liberi dal vin-
colo dei passaporti, trasformando 
in regola per tutti I'attuale «Accor-
do di Schengen» applicato soltanto 
da sei Paesi. Ma I'attenzione, alme-
no nei propositi, sara riservata an
che alia grave crisi dell'occupazio-
ne II Consiglio europeo di Madrid 
ha definito la lotta per la creazione 
di nuovi posti (in Europa sono di-
ciotto milioni i disoccupati) come 
un'assoluta «priont4« dell'Unione e 
degli Stati membri. 

La lite tra Dim e Chirac nella cor
nice del «summit» di Madrid d«-

Perez/An»-Reut«rs 

vrebbe essere sul punto di ricorn-
porsi. Ma si sfoglia aneora la mar-
gherita dopo il bacio tra Susanna 
Agnelli e Heive de Charette, il suo 
collega francese, con II tedesco 
Kinkel nella parte del <galeotto»: 
andra o non andra il presidente 
francese alia Conferenza di Torino 
per la riforma del Trattato di Maa
stricht? 

La conferenza dl Torino 
L'ltalia punta ad un'apertura so-

lenne dei lavori il 29 marzo con la 
partecipazione dei capi di Stato 
per poi lasciare il campo, nel po
meriggio e torse anche nel giomo 
seguente, ai ministri degli Esteri 
Dare un buon awio alia Conferen
za, sulla base di un mandato che 
Susanna Agnelli tentera di mettere 
in piedi nei prossimi giomi in tem
po per la prima riunione «Affari ge
nerals del 29 gennaio a Bruxelles, 
sara importante per impregnare il 
negoziato tra i Quindici, che si svi-
luppera con riunioni mensili e per 
non piu dl un anno, di uno splrite 
non riduttivo. E note che la Fran-
cla, e anche il Regno unito, sono 
contrari a fare della Conferenza 
(CIG, in gergo europeo) un mo
menta di grande rilancio del pro-
cesso di integrazione. Invece, I'Eui 

compresi numerosl allegau), i capi 
di Stato hanno convenuto sull'«a-
genda political dell'Europa, sulle 
nuove tappe su cui si dovra basare 
I'aEuropa del future*. Nei prossimi 
cinque anni sono stati individual i 
seguenti obiettivi: 1) realizzare I'a-
dattamento del Trattato sull'Unio-
ne, vale a dire fare le riforme con il 
negoziato che partira dalla confe
renza dl Torino; 2) completart il 
passaggio alia moneta unica - il 
nome scelto definitivamente & 
quello di «Euro» - secondo il calen
dario e le condizioni previste dal 
Trattato; 3) preparare e condurre i 
negoziati con gli Stati dell'Europa 
centrale, orientate e meridionale 
(Malta e Cipro) candidati all'ade-
sione; 4) definite le prospettive fi-
nanziarie oltre la scadenza del 31 
dicembre del 1999; 5) elaborare la 
nuova archi'ettura di sicurezza 
(nel 1998 scadra 1'Ueo); 6) prose-
guire la politica di dialogo con i 
Paesi vicini dell'Unione, in partico-
lare con la Russia, I'Ucraina, la Tur-
chia e quelli del Mediterrandb nel
la prospettiva di una zona di libera 
scambio prevista tra quindici anni. 

Di questa agenda, all'ltalia spet-
tera il compito di fare avanzare, 
con compiti concreti, sia il dossier 
delle riforme sia quello monetario. 
Alia presidenza italiana, infatti, 6 
stato demandato di organizzare 
una riunione speciale del ministri 
delle Finanze che dovranno discu-
tere un «Rapporto» sul legame che 
dovra esserci tra i Paesi che saran
no in grado di dotarsi, tra il 1999 e 
il 2002, dell'Euro come moneta 
unica e quelli che conserveranno 
aneora le loro dwise nazionali. La 
preoccupazione degli uni e degli 
altri - e il Consiglio di Madrid lo ha 
appositamente sottolineato- Ache 
non venga turbata la stabllita mo-
netaria del menjato intemo all'Ue. > 

gli ultimi anni ha perso terreno ri
spetto ai suoi partners su tutti i 
grandi dossier?'. Questo 6, pur-
troppo, I'interrogativo veto che si 
pone oggi. Fin da ora, in attesa 
della risposta che arrivera a giu
gno, & perd possibile gia dire al-
cune cose. In primo luogo che 
non 6 affatto scontato che la 
coincidenza con la fase, fino a 
questo momenta piu difficile, 
della crisi politica esplosa nel 
1992 debba per forza portare ad 
un «semestre» di routine o, per es
sere piu chiari, ridurlo sd un'oc-
casione sprecata. Al contrario, il 
comportamento di Felipe Gonza
lez, che ha appena completato il 
suo tumo di presidenza, indica 
che le difficolta domestiche non 
sono affatto paralizzanti di per s£. 
E non sono state ni sono difficol
ta di poco conto, visto che il Psoe 
si & trovato al centre di diversi 
scandali e visto che i sondaggi 
prospettano un'altemanza al go
verno. Nonostante questo Madrid 
6 uscita con un ruolo accresciuto 
sulla scena mondiale, grazie al-
I'intensita con cui ha lavorato 
non solo all'intemo dell'esistente 
ma anche con nuove iniziative, 
come la conferenza mediterra-
nea e il ponte che ha gettato ver
so I'America latina. La nomina di 
Xavier Solana a segretario gene-
rale della Nato e stato II segno piu 
visibile di questa crescita e al 
tempo stesso della fiducia inter-
nazionale che questa classe dlri-
gente spagnola, cresciuta nel 
ventennio della costruzione de-
mocratica, e riuscita a guada-
gnarsi. Anche a voter essere mol-
to ottimisti, non e'e da aspettarsi 
che il governo italiano possa bis-
sare il successo di Felipe Gonza
lez. I prossimi giomi ci diranno 
oltretutto con quale status Lam
berto Dini awiera 11 «semestre», 
Questione che non 6 del tutto in-
differente per le diverse ragioni di 
cui tanto si 6 discusso in questi 
mesi, nelle estenuanti polemiche 
sulla data delle elezioni anticipa
te. Ma - che si vada o no alle ume 
- resta sulla presidenza italiana 
tutto il peso della polemics sui di-
lemmi dell'Unione monetaria e 
piu dlrettamente sulla natura e la 

profondita delle misure da pren-
dere per la riduzione del deficit 
pubblicc e per il contenimento 
del debito. I parametri di Maastri
cht restano comunque il bersa-
glio sia della destra isolazionista, 
sia dell'euroscetticismo che c'6 a 
sinistra, sia del crescente populi-
smo cic* quelle aree politiche 
che si alimentano proprio della 
diffidenza verso I'Europa. II re-
cente voto con cui il Parlamento 
ha indicate gli indlrizzi da seguire 
e certamente una garanzia. Ma II 
dubbio £ se rappresenti 1'anco-
raggio sufficiente per un'iniziativa 
che vada al di la della normale 
amministrazione. Questo va derto 
soprattutto pensando non solo al 
ruolo determinante che il paese 
ospite deve svolgere per I awio 
della conferenza intergovernati
va, alia fine di marzo a Torino, 
che dovra cominciare a dare al
l'Europa quatche istituzione in 
piu della sola moneta. Era pro
prio questo il dubbio che poneva 
nel suo editoriale «Le Monde». In
vece, qui in Italia, possiamo pen
sare anche ad altro. Che la co
struzione europea viva un mo
menta cruciate della sua storia e 
abbastanza noto; per il pericolo 
che l'Unione monetaria sia addi-
rittura uno strumento insufficien-
te ad affrontare le sflde della glo-
balizzazione dell'economia; poi 
per la sua debolezza politica, che 
6 sottolineata dal ruolo crescente 
dell'America e che non e solo il 
risultato della mancanza di istitu
zioni ad hoc, per le tension! sulle 
necessarie riforme dello stato so-
ciale; cruciate per la contestazlo-
ne che sta sufaendo parte della 
sua classe dirigente, cruciate inli
ne per i rapporti da rilanciare con 
l'Est post-comunista. Qui in Italia 
possiamo pensare che queste so
no tante grandi question! i cui ter-
minali arrivano tutti da noi con 
un peso importante perche sono 
in realta tante parti della nostra 
stessa crisi. Anche per questo e 
importante il tumo dl presidenza 
italiana. E I'occasione da un lata 
di imprimete un segno a questi 
sei mesi cosi importantl per la co
struzione europea, dalraltro di 
far capire meglio a tutti che, se 
I'Europa pud anche fare a meno 
dell'ltalia, e molto difficile che l'l
talia possa cominciare a rlsolvere 
I suoi grandi problemi senza pe-
sare un po' di piu sulle scelto che 
riguardano 11 future del mondo. 
Certo, la totale disattenzione dl 
questi giomi non e un buortviati-
co. I 


