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• Ciawiciniarnoagrandipassi 
alia conlerenza intergovemativa e 
al Consiglio europeo di Torino. 
Nello slesso tempo sta crescendo 
in settori sempre piu vasti delle po-
polazioni del nostro continente 
una sotta di euroscetticismo, ali-
mentato soprattutto dalle difficol
ta inconlrate sul terreno delta cre-
scita economica e dall'aumento 
delta disoccupazione. Si potrebbe 
pensare che tali difficolta siano in 
qualche misura il prodotto di una 
scarsa attenzione ai problemi del-
I'economia. 

A mio awiso invece parados-
salmente e vero I'esatto contrario. 
Nel senso che e proprio una ec-
cessiva visione economicista delta 
coslruzione europea che finisce 
per ridurre tutto a una dimensione 
pid ristretta. Se invece si assumes-
se come centrale il modo di dare 
espressione alia volonta collettiva 
dei nostri popoli allora si che la ve
ra economia, nel vivo delta sua au-
tentica espressione sociale, rias-
sumerebbe tutta la sua concreta 
corposita. 

Per questo motivo io ritengo 
che un faro ci deve guidare sopra 
ad ogni allra cosa: il faro dell'Euro-
pa politica. Se nella seconda fase 
delta coslruzione europea la poli
tica ha seguito I'economia, si e vi
sta costretta a rincorrere le dimen
sion! sovranazronali dei processi 
economic! e delle grandi concen-
frazioni finanziarie, nella terza fa
se occorre capovolgere con net-
tezza le priorita. La politica deve 
essere posta decisamente al posto 
dicomando. 
- E del tutto evidente che se il te
nia centrale ritoma ad essere il 
progetto dell'Europa politica, cost 
come e stato sognato dai padri 
(ondatprj, allora occorre fare riaf-
fiorare con maggiore nettezza il 
lemtt delta rifoima rostituzionale. 
Cioe delta revisione dei poteri, del-
la loro ridefinizione nella direzio-
ne dell'Europa federate. La vera 
grande maestria politica e cultura-
le, direl di visione d'insieme, con-
slste, a mio awiso, nel modo co
me si riesce a coniugare «l'unita» 
con «la diversiuV, in un sistema 
politico flessibile. 

Tuttavia il centra motore deve 
essere un modello valido per tutti. 
Un modello che sappia ricom-
prendere al suo interno le diversi
ty, I'eslstenza di diversi cerchi, di 
different! punti di partenza e quin
di di diverse velocita. Ma per farle 
tulle luotare dentro un unico mo
dello Istituzionale, dentro un uni
co contenitore. Solo cost si puo af-
frontare e risotvere I'annoso pro-
blema dell'allargamento delta co-
munita insieme a quelle dell'ap-
profondimento dei suoi poteri. 

Si tratta dunque di rispondere 
con realismoalle difficolta, senza 
abbandonare la necessaria ten-

. sione Ideate che ciguida verso la 
prospetuva degli Stati Unlli d'Eu-
ropa. Di rispondere con realismo 
soprattutto superando in avanti le 
alternative che sono sul tappeto. 
Quali quella di un'Europa vista so
lo come una esangue zona di libe
ra scambio; quella di un nucleo 
duro attomo cui si muovono diver
se velocita con differenti diritti po-
litici; o quella di una ortodossla 
unitaria senza flessibilita. In que
sto conlesto occorre dire di si alia 
flessibilita e dire di no alia riduzio-
ne dell'unlta europea, a un merca-
to piu ampk) dove il potere rimane 
nelle mani dei piu forti e delle 
grandi concentrazioni finanziarie. 

Ma il problema sta tutto II: di 
quale flessibilita parliamo? La no
stra visione delta flessibilita deve 
condurci a riconoscere la oggetti-
va esistenza di diverse velocita 
economiche, ma in un contesto 

Tomare alia politica 
per la nuova Europa 
L'Europa deve riprendere come faro della sua 
azione la politica. Le grandi difficolta sul terre
no della crescita farebbero pensare ad una 
scarsa attenzione ai problemi dell'economia. £ 
vero il contrario. 

- ;'•• ACHILU 
nel quale tutti devono potere stare 
dentro un'unicavelocitS istituzio
nale. Derttro llunico Contenitbre, 
di cui parlayo prima. Solo se si ri-
parte dalla prioriti deif'Eurapa 
politica si puo alfrontare in un 
nuovo contesto uriifario il tema es-
senziale dello s\iluppo e dell'oc-
cupazione. Lei stessa discussione 
sulla possibility o meno della revi
sione dei criteri di coftvergenza, o 
sullo spostamento della data della 
prova della verita sul|a moneta 
unica piid assumere un anda-
mento meno rigldo. Soprattutto 

puo uscire dallaltemativa tra un 
rigorismo cieco eJiirt lassisrrio ri-
nunciatario. 

Credo che in lihea generate si 
possa dire che sara difficile supe-
rare i turbamentjche setpeggiano 
nell'opinione pubblica circa la 
pretesa severita dei criteri di con-
vergenza. se alia rigidita sul terre
no monetario e delle politiche di 
bilancio ci si limita soltanto ad ag-
giungere una sorta di fervorino, di 
predfca, una specie dicapitolo se
parata sulla occupazione. Questo 
servirebbe soltanto a mettersi l'a-

nimainpace 
Amio parere invece e del tutto 

possibile non allentare la presa sui 
criteri di convergenza, non la-
scjandoli pero nel loro austero e 
severo isolamento. Per spiegarmi 
meglio, ritengo che sia interessan-
te, pur non intendendo sposare io 
!a sua proposta, il modo di ragio-
nare di Giscard D'Estaing, allor-
quando suggerisce che il famoso 
criterio del 3% riguardante il deficit 
di bilancio pud essere calcolato' al 
netto della deflazione indotta dal
le politiche di risanamento. Mi 
piace non tanto la proposta in se, 

quanto il (attache in questo modo 
non si isolano le politiche moneta-
rie e di bilancio dalle preoccupa-
zioni per lo sviluppo. Allora a que
sto punto varrebbe la pena, come 
ha suggerito qualcuno, di prende-
re il toro per le coma e valutare la 
realizzazione dei criteri al netto 
degli investimenti per lo sviluppo e 
per Toccupazione. Naturalmente 
non e qui mia intenzione proporre 
un nuovo parametro, ma pitl sem-
plicemente un modo di ragionare. 
Nel senso che a mio awiso 1'inter-
pretazione dei parametri di con
vergenza in rapporto alle politiche 
di sviluppo dovrebbe rendere pos
sibile un controllo piu severo sul-
I'obiettivo dell'occupazione. Se 
non facciamo questo sarS molto 
difficile rispondere agli interrogati-
yi e placare I'inquietudine e lo 
scetticisfno dei pop^li. Tutto ci di
ce che il rigore dal lato monetario 
nella realta non pu6 essere sepa
rata dai temi piu scottanti dell'e-
conomiareale. 

Ci possiamo infatti trovare nella 
situazione paradossale che la 
stessa Germania, che sul terreno 
monetario fa da battipista e da 
pfiricipale esaminatore degli altrui 
bilanci, debba a sua volta passare 
un esame molto severo per ci6 
che riguarda la sua situazione del
l'occupazione. Proprio per owia-
re a tali gravi limiti della politica 
europeista e auspicabile die si dia 
vita a una sorta di Autority per il 
controllo delle politiche dell'occu
pazione. Ma qui arriviarrio a quel-
lo che per una forza di sinistra do
vrebbe essere il tema centrale. La 
questione non e tanto quella di af-
fievolire i criteri di convergenza in 
una direzione lassista. Se si mplla 
la presa, il rischio, anche per foc-
cupazione, diventacatastrofico, 

La questione vera sta in una 
flessibilita di interpretazione di 
quei criteri. Per essere ancora piu 
espliciti, domandiamoci: e possi
bile passare da un circolo vizioso 
nel rapporto tra politiche di risa
namento e deflazione indotta che 
colpisce i'occupazione a un circo
lo virtuoso tra risanamento e lavo-
ro? Qui sta la prova della verita del
la sinistra. Qui sta il grande spar-
tiacque che distingue la destra e la 
sinistrâ  su scalaveontinentate, <e i 
che deve essere posto alia base 
delle scelte elettorali delle nostre 
popolazioni. ;:•'•'•'-" •' ; : 

In sostanza la vera sfida consi-
ste in questo: se esiste b meno un 
modo, diciamo alfirigrosso, non 
monetarista di applicare quei cri
teri, equindi di fare l'Europa. 

La risposta a questa domanda, 
per la sinistra, non'pud non essere 
che una sola. Questo modo esiste, 
ma solo a pattoche non si procra-
stini ancora la battaglia per cam-
biare il modello. Questa battaglia 
nchiede programmi e alleanze 
coerenti. Occorre che accanto al 
pool finanziario e bap.cario ci sia 
un pool di controllo e di stimolo 
delle politiche economiche che 
impongj una severita ancora pid 
rigida cii quella monetaria sugli 
obiettivi dello sviluppo e della oc-
cupazione. Solo cosi le popola
zioni del continente intero posso-
no finalmente credere che l'Euro
pa e un problema che le conceme 
direttamente 

Solo affrontando seriamente 
questi temi si capiscono le ragioni 
vitali della sinistra contro la destra. 
Al di fuoi i di questo e'e solo il ritor-
no del trasfomiismo. Ma siamo 
ancora in tempo ad operare affin-
che il modo in cui sara fatta l'Euro
pa possa essere molto diverso dal 
modo in cui e stata fatta I'ltalia. 
Questo e il compito che sta djnan-
zi ad una autentica sinistra euro
pea. 

Altro che concorrenza 
La Rai sta sprecando 

le reti regionali 

L 

L 

A RAI non ha perso solo il catcio. Sta perdendo so
prattutto la propria identita di servizio pubblico, al 
di fuori del quale _ ha ragione Giuliano Amato _ 
non si capisce perche un cittadino dovrebbe pa-
gare il canone. II regime di concorrenza, anziche 
arricchire e differenziare I'offerta, ha annullato 
ogni differenza fra la tv pubblica "e quella com-
merciale. Stessi programmi, stessi linguaggi, per-
sino stesse facce nel dilagare di stucchenoli toft-
shoiv, quiz che distribuiscono milioni, telefilm 
impregnati di violenza. Nessun impegno per la 
diffusione di idee, cultura, informazione critica. 
La lotta per conquistare il massimo ascolto ha 
prodotto una tv sempre piu vblgare, lontana 
dai problemi reali, banale e ripetitiva. 

Le cose vanno addirittura peggio a livello re-
gioiiale. I danni provocati dal direttore delia 
Tgr, Piero Vigorelli, sono ancor piu rilevanti. 
Oggi, dopo 16 anni, i Tg regionali sono una 
brutta copia di quelli nazionali: di recente vi si 
e innestato un di piu di autoritarismo e di ge-
stione centralizzata. II loro ascolto e dovuto piu 
alia consuetudine che alia qualita. La testata 
regionale non riesce a rappresentare la realta: 
molta cronaca rosa e nera; troppi convegni e 
sagre; poca informazione; scarsa attenzione al-
I'ambiente, all'universo giovanile, al disagio so
ciale; nessun approfondimento economico, E i 
momenti regionali e locali restano chiusi nella 
loro dimensione, quasi mai accedono alia di-
gnita di informazione nazionale. 

Questo e il vero fallimento della tv pubblica, 
alia quale si chiedeva di fomire un servizio di 
qualita, di sostituire i vecchi localismo con un 
approccio nuovo, in grado di coniugare dimen
sione locate e problemi della societa globale. 

La Terza rete, nata per dare voce alle comu-
nita locali, e stata progressivarfiente svuotata 
degli elementi di freschezza e origirialita, e 
omologata alle altre due, mortificando le pro-
fessionalita che vi operano. Oggi le televisioni 
sono tante, ma tutte uguali. Questo non e p!u-
ralismo ma una insopportabile melassa. Un de-
lillo nell'abbondanza dei canali. 

A RAI soffre di un eccesso di centralismo. Nasce 
da qui I'esigenza di riordinare F intero sistema. Le 
Regioni, pochi giomi fa a Firenze, hanno presen-
tato una loro proposta di riforma. Oggi non ha piu 
senso'una Rai con tre reti finanziate dal canone e 
dalla pubblicita. In sintesi proponiamo di ridurre a 
due le reti nazionali: una generalista finanziata so
lo dalla pubblicita; I'altra con finalita educative e 
di servizio, finanziata dal 50% del canone. E la co-
stituzione di una rete federalista finanziata dal re-
stante 50% del canone, senza escludere del tutto 
la raccolta pubbliciTaria, purche nazionale e con 
indici di affollamento molto bassi, in modo da 
non penalizzare 1'emittenza locale. In ogni regio-
ne dovrebbe nascere una societa mista pubblico-
privata, aperta allemittenza regionale, per la ge-
stione della radio, della televisione e del televideo. 
Tutte le societa regionali dovrebbero confluire in 
un consorzio nazionale, partecipato anche dalla 
Rai, per una gestione comune degli acquisti, delle 
grandi produzione, delle coproduzioni, degli 
scarribi di programmi e dei servizi in comune, a 
cominciare dai collegamenti via satellite. Le sin-
gole societa regionali sarebbero responsabili del 
proprio palinsesto e dovrebbero gestire le news e 
gli approfondimenti, detemiinandone quantita, 

. caratteri e orari, sulla base delle abitudini loca
li. E indispensabile aprire subito una fase nuo
va: quella del federalismo anche nell'informa-
zione. E questo lo pu6 fare solo il servizio pub
blico. Tocchera al nuovo Parlamento riordinare 
e riformare il sistema. £ importahte pero che lo 
faccia aprendo il confronto con I protagonisti 
di questa nuova stagione: le Regioni e le emit-
tenti locali. Solo liberando il dibattito dalla di-
sputa sugli assetti, si potra finalmente affronta-
re il vero problema: la qualita della tv pubblica 
e la sua rispondenza all'interesse generate. Le 
sole questioni che possono giustificare 1'esi-
stenza del canone. 
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DALLA PRIMA PAGINA 

Quegli insulti alia superteste 
seduttrice. Alia signora Ariosto 
vengono negati persino gli stroz-
zini, e stata lei a vessarli sottopo-
nendoli di continuo a una richie-
sta di denaro che loro, ingenua-
mente, le consegnavano. 

Ma forse quelle che colpisce 
di piu, in un paese dove siamo 
abituati ad assistere impotenti a 
una giustizia continuamente 
bloccata, alle inchieste archivia-
te, alle sentenze di condanna 
annullate, e il nuovo linguaggio 
legato a un certo modo di pen
sare. Stupisce persino in certi 
personaggi romani abituati a 
muoversi in una citta dove il tur-
piloquio e di regola e il cinismo 
ha radlci antiche ma eravamo 
abituati a un torpiioquio e a un 
cinismo temperati dall'ironia. 

In questa acqua maleodorante 
invece ogni ironia si e perduta, e 

. rimasto soltanto, piatto, desolan-

te, il .dilagare di un frasario roz-
zo, il ripetersi, nelle registrazioni 
telefoniche, di termini scatologici 
che tanfano di cattive digestioni, 
di bile, di malumori viscerali, e 
hanno perso completamente 
quella misteriosa grazia che I'iro-
nia conferisce anche alle parole 
piu volgari. Richiama alia mente, 
questo nuovo linguaggio, quel 
processo a Latina, e non per mo-
ralismo, anche se la morale ha 
un suo peso specifico, ma per 
quanto di intollerabilmente e in-
timamente fascista (ebbene, di-
ciamola, questa parola) e'e nel-
I'atteggiamento verso una don
na, in quanto donna, e quindi 
passibile di ogni nefandezza e 
stupidita. E in tutta questa storia 
quello che mi suona peggio e il 
linguaggio di un'altra donna, 
presidente della Commissione 
femminile di Fi, in un'intervista 

al Corriere della Sera. Ombretta 
Colli.Altra persona che non co-
nosco e che, fino a prova contra-
ria, deve ritenersi persona rispet-
tabile. Come si pud ancora oggi 
riproporre lo stereotipo della 
donna avida e malvagia che si 
insinua nelle lenzuola degli uo-
mini dabbene per abbindolarli, 
uomini wimprudenti, narcisi, rim-
bambiti» (sic!).Vipera vipera... 
recitava una canzone d'inizio se-
colo che vedeva I'uomo risuc-
chiato nelle braccia di colei che 
oggi distrugge tutti i sogni miei... 
malefica corruttrice insinuatasi 
fra le lenzuola per mordere e uc-
cidere... La vipera m'avea gia 
rnorso ileuore... Ah signora Colli, 
direbbe, Mike Buongiorno, lei mi 
scivola sul pisello!... E quale su-
bdola manovra avrebbe spinto la 
signora Ariosto a parlare? Le arti 
subdole di un'altra donna quale 

Ilda Boccassini o il desiderio di 
trascinare nella propria rovina 
anche «un signore equilibrate e 
dall'aria perbe"e» come il procu-
ratore Borrelli? Per chi scrive i ri-
ferimenti sono quasi una malat-
tia, un tii., cosi anche se non 
e'entra quasi nulla mi e tomato 
in mente un vecchio e glorioso 
film dove Humphrey Bogart face-
va il poliziotto, tacitumo e im-
passibile, e Mendoza era il catti-
vo che vomitava ingiurie, sicuro 
dell'impunita; ma alia fine sbu-
cava una testimone che doveva 
essere morta e invece per uno 
strano disguido al suo posto era 
stata ammazzata un'amica. 

Un film pieno di tensione do
ve la salvezza correva sul filo del 
rasoio. Ma alia fine Mendoza ve-
niva incastrato e la macchina da 
presa inquadrava la citta di notte 
con tutte le sue luci e le sue sha
de, i tetti, le piazze, torhata tran-
quilla: la citta e salva, diceva una 
voce fuori campo. Gran bello 
svago il cinema dove possono 
realizzarsi tutti i sogni. 

[RoMtta Loy] 
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La gaffe 
3) una drastica semplificazione de
gli adempimenti amministiativi, an
che attraverso lintroduzione di un 
unico •sportello fiscale e contrlbuti-
vc. con rete telematica che faccia 
dialogare il contribuente con lam-
ministrazione, 
4) un awicinamento del lisco ai cit-
tadini mediants il trasferimento di 
parte rilevante del prelievo dallo Sta
to a Comuni, Province e Regioni, sia 
tramile laltribuzione a questedi par
te delle entrate fiscal) complessive, 
sia tramite il superamento di alcune 
imposte (llor, Iciap, Tosap e altre) e 
la loro sostituzione con tributi da ge
stire a livello locale. Questi ultimi 
non saranno, come ha sostenuto 
Berlusconi, nuove imposte ma Impo
ste che accorpate tra loro ne sostitui-
ranno numerose altre, costituendo 
soprattutto la base di quel federali
smo fiscale che a nostro awiso e ne-
cessario creare nel paese un lisco 
giusto e semplice. 

[Romano Prodi] 


