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ILGOVERNO 
DEU'ECONOMIA 

lilii^laiilB^si 
• ROMA. Se il governo dell'Ulivo 
vorra dawero rispondere con i fatli 
alia sfida rappresentata dal succes-
so elettorale della Lega, non c'e 
dubbio che la realizzazione della 
lanto attesa riforma federalista del 
sistema fiscale sara un passaggio 
fondamentale. Da mesi, ormai, una 
commissione tecnlca presieduta 
daH'ex-ministro delle Finanze del 
govemo Ciampi, il tributarista Fran-
Co Gallo, sta lavorando a un proget-
to operative di aulonomla finanzia-
ria effettiva per Regioni, Province e 
Comuni. II lavoro della commissio
ne Gallo si e concluso in questi gior-
ni, con il via libera a una relazione 
di oltre 200 pagine che IVniia e in 
grado di anlicipare. Si tralta di 
una proposta di «federalismo fi
scale possibile, cooperativo e so-
lidale», immaginata a iCostituzio-
ne e pressione fiscale invariate», 
che punta a spostare gran parte 
dell'imposizione dal centre alle 
Regioni, semplificare il sistema, 
ridurre il numero delle tasse e mi-
gliorare I'efficienza dell'ammini-
strazione. II rapporto su diversi 
aspetti propone ancora opzioni 
«aperte», offrendosi come contri
bute tecnico al confronto politico 
del prossimi mesi, e su alcuni te-
mi recupera proposte e contributi 
gia presentati in Parlamento, co
me nel caso dell'imposta per 
rautonomia regionale (Ipar), a 
suo tempo oggetto di una propo
sta dl legge di Vincenzo Visco. 

U M tola tawa per le Regioni 
Grandlnovita peril flnanziamen-

to delle Regioni, che vedranno In-
crementata sensibilmente \% loro 
aulonomla flnanziaria (oggi limita-
ta al 12% del totale delle entrate) 
grazie a tributi propri ecomparteci-
pazionl a tributi erariali, Tra le mol-
te opzioni possibiii la Commissione 
sembra prediligere I'istituzione di 
una Imposts regionale, \\sUVf 
par" sostituirebbe I'lciap: i a nassa 
sulla partita Iva, I'llor, 1 contributi 
sanitafi, Ia'«fassa sulla salUt '̂Sli'a'rj-
tonorril e perislonati e la patrimb-
nlale slille imprese, che verrebbero 
abolite, La nuova imposta Colpisce 
II valore aggiunto prodotto dalle 
imprese, cioe la somma delle re-
munerazioni dei fattori produttivi 
impiegati: salari, stlpendl, utill d'im-
presa, intelessi, dividend! ecanoni 
pagati, 

On Iroponibile cospicuo, che su 
scala nazionale (a valori '94) aro-
monterebbe a 1,194,000 miliardi 
per quasi 4 milioni di soggetti inte-
ressatl, II che consentirebbe di ap-
plicare un'aliquota modesta 
(dall'1,5 al 4,5* dell'imponibile, a 
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Monti: non rinviamo 
Tingresso in Europa 
il Nord non capirebbe 
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In Germanla penslonl nel mirino 
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DAL NOSTRO CORBISPONDENTE 

Mario Monti, in alto Franco Gallo 

Ecco il federalismo fiscale 
Una sola tassa per finanziare le Regioni 
Autonomia impositiva per le Regioni finanziata dall'Ipar e 
da un'addizionale Irpef, Ici flessibile per i Comuni e tassa 
Re Auto alle Province. Spariranno Iciap, Ilor, tassa partita 
Iva, Tosafeljarsu, igp j^m 1 1 3 P^W^iffomunale, *m» 
di concessione comunale e patrimoniale .spile imprese. Ec
co le proposte della.Coflimissione GallO:{«r il federalismo 
fiscale a Costituzione e pressione fiscale irivariate. Un siste
ma piu semplice e piu amico delf occupazione. 

seconda delle ipotesi) che le Re
gioni sarebbero liberamente in gra
do di taanovrare aH'interno di una 
forchetta. Un punto di aliquota de-
termina un maggiorgettito (a valori 
'94) di circa 10.000 miliardi, pari a 
circa il 7 per cento delle spese cor-
renti delle Regioni. 

Molti sarebbero I vantaggi del-
IVjperazione lpar», spiega il rap-

R08BRTO OIOVANNINI 
porto. Intanto, la semplicita e l'eli-
minazione delle distorsioni di trat-
tamento: una sola tassa con base 
molto ampia al posto di (ante im-
poste con basi e aliquote different], 
Poi, una netta riduzione del cosid-
detlo cuneo fiscale, owero quella 
montagna di tasse e contributi sulle 
buste paga che penalizzano le as-
sunzioni e il lavoro; un'operazione 

che peraltro secondo gli esperti eli-
minerebbe di botto mezzo punto di 
inflazione. Ancora, la semplicita di 
calcoloe di funzionamento. 

Tra le altre ipotesi indicate dal 
rapporto, e'e il vara di una tassa re
gionale sulle attivita economiche e 
professional!1 (Traep).' Cottie'lai ta-
xe professionelle francese, do-
vrebbe colpire una quota del 
monte salari, i! valore dei beni di 
impresa mobili e immobili e i ri-
cavi delle attivita professional!. In 
alternativa, ancora, si suggerisco-
no piu schemi di compartecipa-
zione a lrpef ed Iva, o I'attribuzio-
ne alle Regioni delle tasse sull'au-
tomobile. Ma emerge con una 
certa chiarezza un quadro in cui 
I'lpar convive con una modesta 
addizionale Irpef destinata alle 
Regioni (5-6.000 miliardi) e po-
sta a carico dell'intera platea di 
contribuenti, imprese, autonomi 

e dipendenli 
Continueranno a essere gli im

mobili la principale fonte di h-
nanziamento dei Comuni, ma I'l-
ci sara resa piu agile e flessibile. 

Mano libera per i slndaci 
PiO in generaleiiaisindaci.yerra, 

attribuito un pieno poteredi regola-
mentare in totale autonomia tutti 
gli aspetti dei tributi di loro compe-
tenza. Come detto, sparirebbe 
completamente i'lciap (sostituita 
dall'attribuzione alle citta di una 
quota dell'Ipar). Abolite del tutto 
anche le tante tasse di concessione 
comunale inutili e fastidiose, e sara 
cancellata anche I'lmposta sulla 
pubblicita (non quella effettuata 
per conto proprio con pannelli lu-
minosi) Appare evidente a tutti la 
notevolissima semplificazione de-
gli adempimenti, specie per le pic-
cole attivita produttive. Per la To-

sap, si propone la trasformazione 
in canone di concessione, che poi 
Comuni e Province potranno istitui-
re e regolare autonomamente. 
Massima fiessibilita anche per la 
Tarsu, la tassa sui rifiuri solid! urb'a-
ni: in particolare, si propone di,tfa-
sformarla in tariffs, ,1 ,CQm|ini por 
tranno decidere liberamente I'enti-
ta e le modalita del prelievo, con la 
possibility di incentivare, punire o 
esentare la produzione di certe ti-
pologie di rifiuti. Anche per I'addi-
zionale sui consumi di energia elet-
trica e il canone per la depurazione 
delle acque si propone un maggio-
re potere al Comune. 

Infine, I'autonomia finanziaria 
per le Province. La ricetta della 
Commissione Gallo e quella di attri
bute loro il tribute sui premi di assi-
curazione Re Auto, per danni e per i 
rischi diversi e il tribute sulle discari-
che istituito dalla Finanziaria 1996 

Parla Pier Luigi Bersani, presidente della Regione Emilia Romagna 

«Entro il 2000 riformiamo tutto lo Stato» 
• BOLOGNA. Bossiagltailvessillo 
della secessions della Padania, 
parla di un referendum e lancia la 
sperlcolata idea di darvita, niefite-
meno, a un Comitato di libera^ione 
nazionale. Anche sull'onda del-
I'impetuoso successo elettorale 
della Lega II federalismo balza di 
nuovo in primo piano nel dibattito 
politico, Pier Luigi Bersanir presi
dente della Regione Emilia Roma
gna, nato a Piacenza, laurea irt filo-
sofia, tessera del Pds in tasca, non e 
pernullasorpreso. 

«Sono almeno dieci anni - spiega 
- che awerto: attenzione se non si 
fa qualcosa le conseguenze po
tranno essere imprevedibili. L'ltalia 
ha di fronte a se un problema veto e 
duro che se non trova rapidamente 
risposte giuste rischia di averne di 
polenzlalmentedislruttlve. Dobbia-
mo arrivare a salulare II Duemila in 
uno Stato profondamenle modifi-
cato». 

01 fronte a una questkme cosi 
Kottarrte ed esplosiva qual e la 
prima cosa che H governo dl cen
tre sinistra deve tare? 

Anzltutto togliersi dalla testa che il 
problema sia trattare o polemizza-
re con la Lega. II punto non e Bossi 
ma uno Stato che non funziona. 
Molto plii importante della strtittura 
dei mlnlslerl e che il tema del fede
ralismo sla stralciato da quello ge-
nerale delle riforme istituzionali. 
A Costituzione vigente, nei primi 
cenlo glorni dl Governo I'Ullvo de
ve concenirarsi su due punti II pri
mo: riprendere in mano i decreti 
per I primi trasferimenti di funzionl 

DALLA NOSTRA RE0AZIONE 

smoio VINTUHA 
a Regioni ed Enti locali, decisi dalla un temache riguardi solo il Mezzo-
scorsa finanziaria e poi bloccate in 
questi mesi in materia di turismo, 
viabilita, attivita economiche, edili-
zia residenziale. II secondo: il go
verno deve farsi dare una delega 
dal Parlamento per attivare il de-
centramento fiscale. Gia la propo
sta della commissione Gallo corri-
sponde abbastanza a quanto pen-
siamo noi in Emilia Romagna. 

Proprio sulla base deil'esperiena 
di govemo emiliano come dovreb-
be essere II futuro assetto federa
lista delta Stato? 

A mio awiso dovra reggersi su quat-
tro pilastri: un tributo autonomo re
gionale sui valore aggiunto d'lm-
presa che cancelli e riassuma una 
serie di tassazioni; la comparteci-
pazione delle Regioni o all'lva o al-
I'lrpef per una quota da determina-
re; I'attribuzione alle Regioni e alle 
Province di tributi in materia ener-
getica (benzina, gas, olii mineral!), 
infine ai Comuni devono compete-
re tutte le tassazioni e i tributi riferiti 
alia casa e ai patrimoni immobilia-
ri. Si potrebbero cosi cancellare al
meno una decina di imposte, dall'l-
lor alia tassa sulle insegne a quella 
sulla salute. 

Cuore della riforma e II federali
smo fiscale. E la solidarleta con le 
Region! menorlcche? 

Oggl purtroppo il meccanlsmo di 
riequilibrio e mgiusto e mefficace 
perche caricato, nello stesso Nord, 
solo su alcune regioni: Picmonte, 
Lombardia, Veneto, Emilia, Non e 

giomo. Dunque si tratta di concor
d a t meccanismi di riequilibrio 
delle risorse disponibili in parte au-
tomatici, legati a un paniere di pa-
rametri connessi al grado di svilup-
po, e in parte incentivanti, cipe con
nessi alia capacita di accrescere 
1'autofinanziamento. 

Come andranno ridbegnati I pote-
ri delle Region! e degli Enti locali? 
Echi dovra definirii? 

Qui si affronta un punto cruciale 
della riforma costituzionale che va 
anch'essa subito awiata. Nell'ulti-
mo periodo si S discusso quasi solo 
di forme di governo mentre biso-
gna affiancarle, o meglio anteporle, 
quella sulla forma dello Stato. Non 
escluderei che fosse lo stesso Go
verno ad avanzare una sua propo
sta di riforma costituzionale, essen-
do owiamente la decisione finale 
di pertinenza del Parlamento. 
Nel merito: si tratta di cambiare il 
modo d'essere delle Regioni e del 
loro rapporto con le autonomie lo
cali fino a creare sistemi regionali di 
autogoverno. Non si tratta mfatti di 
dare piu poteri a Regioni e Comuni 
cosi come sono L'Emilia Romagna 
da anni ha idee e progetti su come 
si potrebbe reinvenlare una Regio
ne perno di un sistema federate e 
non sede dl nuovocentralismo. 
La Regione deve acquisire poteri 
ampi sui sislema dell'istruzione, ov-
vero le scuole secondarie superiori, 
il welfare state, il sistema dei servizl 
all'impiego e le fondarnentali infra-

strutture (per esempio i sistemi fer-
roviari, telematici, portuali). Per il 
resto la Regione dovra operare un 
drastico decentramento alle Pro
vince di settori quali I'urbanistica, 
I'ambiente, il sistema viario e quel
lo idrico Cose, ad esempio, che qui 
in Emilia Romagna facciamo gia da 
tempo. 

Che nolo assegnare Invece al Co
mune, rente piu direttamente a 
contatto con i ctttadini? 

I Comuni non possono occuparsi 
solo di gestione. Per questo penso 
che a fiatico del Consiglio regiona
le dovrebbe esserci una Camera 
delle autonomie locali, o dei Co-
mum. Nella mia visione una Regio

ne non e un popolo, 
ne un'etnia, ne una 
marca di frontiera, 
non ha bisogno di una 
bandiera e non e essa 
stessa un luogo, ma e 
un sistema di luoghi 
che devono essere for-
temente rappresentati 
dai sindaci e dai presi
dent! delle Province 
eletti direttamente dai 
cittadini. 
Per questo auspico 
una Regione non cen-
traiizzata, che operi 
piu per progetti di 
area, per grandi pro-
grammi, che per setto
ri; insomma che fun-
zioni in modo piu si
mile all'Llnione euro-
pea e che non riprodu-
ca le logiche dei mini

ster! 
Un territorio, sia esso quello delle 
valli di Comacchio o dell'Alto Ap-
pennino, va nconosciuto per le sue 
complesse specif icita che non pos
sono essere affrontate separata-
mente. che so dal ministero dell'a-
gncoltura piuttosto che da quello 
dell'industria, bensi con menu dif-
ferenziati 
Come TUnione Europea organizza 
gli interventi per grandi obiettivi che 
comportano una progeltualila va-
sta, cosi dovrebbero fare le Regioni, 
avendo gli enii locali come interlo-
cutori pnvilegiati. 

In uno Stato cosi ridisegnato, la 
pubblica amministrazione come si 

colloca? 
L'Emilia Romagna ha proposte 
chiare da avanzare: vogliamo un 
modello che per gran parte sottrag-
ga competenze al centra e le affidi 
alia penferia, dunque tutto il siste
ma scolastico, gli uffici periferici del 
catasto, quelli di collocamento, 1'A-
nas e cosi via, devono passare alle 
Regioni e agli enti locali. E assurdo, 
ad esempio che I'intero esercito de
gli msegnanti, un milione di "ruoli-
ni" in tutta Italia, continui ad essere 
gestitoaRoma 

Su una cosa pare che tutti slano' 
d'accordo: il federalismo non pud 
attendere. L'Ulivo, premiato dagli 
elettori, ha le carte in regola per 
portare a termine questa riforma? 
E in quanto tempo? 

Per attuare i decreti delegati basta-
no pochi mesi; perrendereeffettivo 
il decentramento fiscale e mettere a 
regime un nuovo sistema di com
petenze da due a quattro anni. La 
Lega Nord ha avuto un consenso 
straordinano nel Nord Est da un la
ta perche i due Poll non sono stati 
ritenuti sufh'cientementi rappresen-
tativi del cambiamento, e dall'altro 
pei la loro presunta tiepidezza sui 
federalismo Ora, se e vero che le 
capital! non solo Roma, in tutto il 
mondo sono un po' ciniche, biso-
gna ricordare che senza "i territon" 
non si mangia e non si cambia. 
Non si pud sottovalutare un'esigen-
za come il federalismo facendolo 
finire nell'impaludamento, No, se 
proprio devo fare una previsione, 10 
credo che il pullman di Prodi non si 
imbuchera in un garage romano 

• BRUXELLES. Eilsuochiodofis-
so onnai da mesi e mesi: i'ingresso 
nella moneta unica, per l'ltalia, e 
possibile se si segue la pista belga. 
Ma ieri, in un lunga intervista a La Li
bre Belgique, Mario Monti, com-
missario europeo ed ex rettore 
della «Bocconi», ha spiegato con 
nuovi accenti i motivi che giocano 
a favore di un'adesione all'euro 
sin dal 1 gennaio '99 piuttosto che 
nmanere nel limbo dei Paesi me-
no virtuosi con il rischio di una for
te ripercussione psicologica Fer-
mo restando il ragionamento sulla 
cosiddetta «pista belga», quella che 
incita il nostra bilancio a raggiun-
gere per tempo, cioe nella prima-
vera del '98 un rapporto del 3% tra 
deficit e prodotto interno, in modo 
da poter vantare insieme al Belgio 
una pressocche identica marria di 
awicinamento verso I'altro impor
tante cnteno di convergenza previ-
sto dal Trattato di Maastricht (il 
rapporto tra debito pubblico e 
Pil), il professor Monti ha toccato 
anch'egli il delicato tema della 
protesta delle popolazioni del 
nord-est, messo in evidenza dal 
voto del 21 aprile. 

II commissario ha detto di non 
temere per I'unita del Paese che, 
ha risposto, restera. Pero ha invita-
to a riflettere sulle possibiii conse
guenze di una non partecipazione 
dell'Italia al primo convoglio della 
moneta unica. «Se l'ltalia - ha af-
fermato - non entrera nell'Unione 
monetaria nel 1999, ne consegulra 
un pericoloso effetto psicologico 
per le popolazioni del nord e del 
nord-est». Perche non potrebbero 
spiegarsi come mai non si faccia 
parte dell'«Europa intensa» quan-
do persino la Corsica, in quanto 
territorio francese, ne fara parte e, 
perche no, la stessa Slovenia una 
volta ammessa come Paese mem
bra a tutti gli etfetti dell'Ue. «Credo 
- ha messo in chiaro Monti - Che 
sia importante'per l'ltalia passare 
lesame (della moneta unica, 
ndr.) nello stesso tempo del Bel-
gio», Perche l'ltalia potra ottenere 
le stesse condizioni di fondo lega
te al 3% del deficit sui Pil. 

Monti ha anche sottolineato un 
altro pericolo che potrebbe deli-
nearsi all'interno del Paese nel ca
so di un rinvio dell'adesione all'eu-
ro. Ha detto: "L'annuncio della li-
sta dei Paesi "ins" e degli "outs" 
avra una ripercussione psicologica 
e le forze politiche piu scettiche 
potrebbero acquistare importanza 
in quella circostanza». Detto da 
Monti il quale, nella stessa intervi
sta, ha ribadito la sua piu totale in-
dipendenza dalle pressioni dei 

partiti, ma che deve la sua nomi-
na a Berlusconi nella veste di lea
der di una coalizione fortemente 
euroscettica, e una piccola ma si-
gnificativa sottolineatura da ap-
puntare. Anche per quanto, poco 
piu avanti, lo stesso commissario 
ha aggiunto a proposito del risul-

tato elettorale. Come interpretare, 
dunque, il responso delle urne? 
«Le condizioni per la governabilita 
- ha risposto - sono piu grandi di 
quanto non si potesse sperare sul
la base dei sondaggi. La formazio-
ne di centro-sinistra ha degli ac
centi molto europei e mette in ri-
salto la disciplina di bilancio Ci si 
attende che le sue intenzioni siano 
rapidamente tradotte nei fatti. 
Questa disciplina deve accompa-
gnarsi ad una piu vasta liberalizza-
zione strutturale, soprattutto nel 
mercato del lavoro al sud del Pae
se". 

Nellintervista, dove Monti ha af-
frontato anche noi dettagli il suo 
progelto di armonizzazione delle 
politiche fiscali in Europa, il com
missario e stato anche invitato a il-
lustrare le «preferenze» sui piano 
politico-economico sebbene sia 
nolo che ci tiene a mantenere 
quell'autonomia che gli permette 
di «interpretare in maniera libera 
quale linea adottare>. «Sono - ha 
precisato - per il liberalismo sui 
mercato che non e per questo as
sociate alia sparizione dello Stato. 
lo credo alia necessity dei poteri 
pubblici che possono specialmen-
te giocare un ruola nella disciplina 
della concorrenza o del mercato 
interno E non credo che, nelle so-
cieta europee, si voglia sopprinwre 
ogni forma di protezione sociale«. 
Monti ha concluso affemiando 
che e proprio un -peccato che 
I'Europa non possa spiegare che 
Maastricht non ha nulla contra il 
soclale» 
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