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Francia e Germania per prolungare il negoziato del '98 
Oggi riunioni dei ministri economici e del Lavoro 

Uem, un accordo 
pernonfellire 
Moneta europea e occupazione: ministri economici (pre-
siede Ciampi) e del Lavoro si incontrano a Lussembuigo. I 
primi discutono sui deficit pubblici eccessivi, i secondi le 
strategic contro la disoccupazione. Sull'Europa, intanto, 
avanza lo spettro della recessione. SuH'Uem c'e un accor
do politico tra Francia e Germania: nella primavera'98 si 
potrebbero fermare gli orologi per aspettare che i conti 
pubblici si awicinino ai parametri di Maastricht. 

ANTONIO 
• ROMA. C'e un accordo politico 
sostanziale tra i partner foiti d'Euro-
pa, e principalmente tra Francia e 
Germania, per evitare il fallimento 
dell'unione monetaria (Uem) che 
secondo l'agenda di Maastricht do-
vra partire il 1° gennaio 1999, Un ac
cordo che salverebbe anche I'ltalia 
che rischia di vedersi sfuggire il treno 
dell'Euro per un soffio. Non ci sono 
letters, protocolli, firme e controfir-
me, ma c'e sul tavolo dei 15 il risulta-
to di un lungo iavorio diplomatico 
condotto per telefono e attraverso 
contatti personal! tra i negoziatori 
europel. L'anima di questo Iavorio e 
Karl tamers, uno dei cervelli della 
polltica estera tedesca. Una mezza 
parola I'ha detta una settimana la 
Romano Prodi al termine dell'incon-
tro con il cancelliere Kohl. I due pre
mier si sono ritrovati sulla stessa li
near I'Europa non puo (are a meno 
dell'ltalia e I'ltalia non pud fare a me
no dell'Europa. 

Silvan Maastricht 

Cosl e per i francesi, per i tedeschi, 
per gll spagnoli. E I'assioma sui cui si 
londano tutte le ultime mosse diplo-
matiche, Soltanto la Gran Bretagna, 
ora impegnata a muso duro suite 
mucche pazze, si ostina a collocarsi 
nell'area di un isolamento sempre 
meno splendido e sempre piu con-
traddittorio, Dunque, da un Romano 
Prodi al suo primo esordio intema-
zlonale (aBonne non Washington) 
e arrivata la prima awisaglia: e possi-
bile che I'analisi delle condizioni fi-
nanziarie dei paes! che aspirano a 
parteclpare all'Uem dall'Mzio possa 

fondarsi sulle prevision! per il 1998 e 
non solo sui datieflettivi del 1997? gli 
era stato chiesto esplicitamente. 
Chiara la sua risposta: aPenso di si, 
ma non se n'e parlato ulficialmente». 
Piu che nell'incontro Prodi-Kohl, se 
ne era parlato in un incontro Prodi-
Lamers qualche giomo prima a Ro
ma. Secondo fonti del G7 consultate 
dall'Unita, i governi di Bonn ,e di Pari-
gi hanno trovato un'intesa per impe-
dire che nella primavera del 1997, 
quando i 15 dovranno verificare chi 
rispetta i criteri di convergenza eco-
nomica e chi no, prevalga un ap-
procclo tecnicistico-contabile che ri-
schierebbe di mandate a carte e 
quarantotto l'intero progetto. 

Anche Germania e Francia non 
sono sicure di arrivare nel '97 con un 
deficit pubblico in rapporto al pro-
dotto lordo (Pil) al i%, condizione 
necessaria per partecipare all'Uem. 
«Ancora non si sa quale forma preci-
sa assumera questo accordo, 6 an-
cora troppo presto per dirlo>, sostie-
ne un alto funzionariodel G7. «Le al
ternative sono diverse: si possono 
fermare gli orologi alia primavera 
del 1998 oppure I'analisi della situa-
zione dei diversi paesi pud comin-
ciare il giorno x per poi essere ag-
giomata sei mesi dopo, magari in 
autunno>. I capi di Stato e di governo 
avevano deciso I'anno scorso di tira-
re 1'ultima riga sui conti pubblici, in-
flazione, cambi e tassi di interesse 
entro i primi mesi del 1998 escluden-
do di prendere in considerazione le 
previsioni per quell'anno. L'opposi-
zione tedesca ad una maggiore tol-
leranza in quel senso fu durissima. 

Con il progredire del rallentamento 
della crescita, gli angoli si sono 
smussati. Come conlropartita di una 
maggior flessibilita sui tempi del ne
goziato sull'ingresso nell'Uem e non 
sulla partenza di Euro dal '99, sem
pre sulla base degli attuali parametri 
di convergenza, la Germania sta uti-' 
lizzando con durezza la «stralesia 
dell'l*. 

Ilpattodell'1% 

Si tratta del patto parallelo all'ac-
cordo di Maastricht in base al quale, 
secondo la Germania, i paesi che fa-
ranno parte dell'Uem dovranno 
mantenere il loro deficit pubblico in 
rapporto al Pil attomo all'1% e chi 
non rispetta la convergenza sara sot-
toposto a sanzioni automatiche. 

Resta il problema di aggirare la 
decisione politicachevincolai 15ad 
un rapido esame dei conti economi
ci in vista dell'Uem. La stessa fonte 
del G7 segnala come le flecisioni po-
litiche possano essere modificate in 
tutto o in parte da altre decision! po-
litiche. II gruppo di testa dell'Europa 
ha cosl messo le mani avanti non vo-
lendo correre il rischio di trovarsi tra 
un anno e mezzo con una recessio
ne alle spalle o in corso. che rende-
rebbe impossible rispettare i para
metri di convergenza economica so
lo sulla base dei risultatl del '97, non 
volendo rinunciare all'Uem. II pro-
cesso, pur molto costoso e contesta-
to in Europa, & troppo avanti per po-
ter essere frenato, Dopo aver guidato 
i rispettivi paesi in un cammino mol
to duro, sarebbe difficile per i partiti 
al potere spiegare alle opinioni pub-
bliche che I sacrifici fatti in nome di 
Maastricht sono stati inutili o quasi. E 
poi sarebbe inevitabile 1'indeboli-
mento di govern! e banche central! 
sui mercati faccia a faccia con le for-
ze della speculazione internaziona-
le. 

E in questo contesto che stamane 
a Lussemburgo si ritrovano i 15 mini
stri dell'economia e del lavoro prima 
su tavoli separati, poi insieme a cola-
zione. All'ordine del giomo dei «te-
sorieri'i la preparazione tecnica della 
moneta unica e le raccomandazioni 

MministrodelTesoroeBilancio&rloAzeglioCiampi Carofei/Sintesi 

antideficit per quei paesi che presen-
tano squilibri fiscali «eccessivi». Sara 
la prima volta che Ciampi presiede 
un incontro Ecofin. Chiaro che sfrut-
tera I'occasione per parlare non solo 
di Euro, ma anche del rientro<lella li
ra nello SME. Per i deficit, solo Lus
semburgo, Irlanda e Danimarca pos
sono essere promossi. Pur restando 
in una condizione sfavorevole, i'lta
lia ha realizzato nel '95 unacorrezio-
ne fiscale piu forte rispetto agli altri 
paesi: in Germania 1'indebitamento 
sul Pil si e accresciuto e la riduzione 
in Francia, Gran Bretagna e Spagna, 
per non parlare dell'Unione euro-
pea nel suo complesso, e stata netta-
mente inferiore. in Germania il disa-
vanzocresceal4% (acausa della re
cessione interna). (I rallentamento 
della crescita economica e- piuttosto 
elevato: negli anni '90 il prodotto 

non ha raggiunto il 2% annuo e se 
adesso si mettono insieme Germa
nia, Francia, Gran Bretagna e Italia, 
la crescita media prevista quest'an-
no 4 tra J'1,2 e 1,586. Meno crescita 
uguale meno entrale, piu spesa so-
ciale-assistenziale. 

Arrivalastagnaziorie? 

La lira garantisce dei margini di 
competitivita ancora importanti, ma 
visto che oltre il 50% delle vendite al-
1'estero si dirige in Europa dall'e-
sportazione non arriveranno piu 
grandi stimoli.Cosi un paese riceva 
dall'altro la spinta alia slagnazionel 
15 ministri del lavoro discutono la ri-
cetta europea contro la disoccupa
zione. Trail 1991 eil 1994 sono stati 
persi 5 milioni di posti di lavoro, a fi
ne '95 ne e stato recuperato un mi-
lione. 

Achille (Tecnomasio) 
punta su «Eurotram» 

QILDO C A M N S A T O 
• ROMA. «A Breda Ferroviaria era-
vamo molto interessati. Quell'acqui-
sizione ci avrebbe consentito di con-
solidarci in Italia. Ma e andata come 
e andata: invece che a noi, I'hanno 
ceduta a Finmeccanica che aveva 
un diritto di prelazione*. L'affare sfu-
mato brucia ancora nei pensieri di 
Norberto Achille, amministratore 
delegato di Abb Tecnomasio. Achil
le, tuttavia. non rinuncia ai progetti 
di espansione in Italia, anche attra
verso alleanze e joint venture. Ma il 
rilancio lo cerca, soprattutto, cercan-
do di vendere ai comuni italiani il 
nuovo «gioiellino» di famiglia: I'Euro-
tram. Un gran successo ali'estero, fi-
glio ancora «illegittimo» in patria. 

Acquislzioni In vista? 
Se si presenta I'occasione buona, 
non' ci tireremo indietro. Stiamo 
pensando ad alleanze permanenti e 
ad accordi specifici con aziende ita-
liane. Seguiamocon molto interesse 
I'evoluzionedel mercato. 

Guardate anche all'Arsaldo? 
Preclusioni non ne abbiamo. Pur-
troppo, Ansaldo ha un accordo tec-
nologico con la Siemens e questo 
complica le cose. Bisognera vedere 
come si evolve 1'intesa italo-tedesca. 

EseAiisaldovenisseprivattaata? 
Prima aspettiamo di vedere cosa de
ciders Prodi. 

Ora puntate motto sui tram, sfl-
dando soprattutto la Fiat 

In questo mercato crediamo molto. 
Pensiamo di poter offrire soluzioni di 
avanguardia. Soluzioni in cui la tec-
nologia ed i! lavoro italiani hanno un 
ruolodirilievo. 

Sinora, peri, avete avuto piu suc
cesso ali'estero che inpatria. 

£ vero. Strasburgo ha appena corn-
prato altri 21 Eurotram dopo che 
due anni fa ne avevano richiesti 26. 
Sono stati molto soddisfatti. In Italia, 
invece, non siamo ancora riusciti a 
sfondare. In questo momento siamo 
in gara a Milano e Roma. Vedremo 
come andra a finite. Abbiamo pro-
posto I'Eurotram anche a citta come 
Padova, Bergamo, Savona. £ un 
mezzo progettato in Italia, ma che, 
purtroppo, sinora e stato venduto so
lo ali'estero. 

Forse perchee piu cam. 
Ma i nostri mezzi «valgono» di piO. 
Non c'e paragone per qualita, con-
fortevolezza, soluzioni tecnologi-

che, modernita di progettazione, af-
fidabilita, durata. Se guardiamo al 
rapporto prezzo/qualita i nostri tram 
non sono affatto piQ cari. Non ci si 
puo limitare a giudicare il listino co
me se tutto si somigliasse, anche se a 
volte questo sembra il comporta-
mento delle commissioni tecniche. 
Nessuno compererebbe nulla per s6 
in questo modo, nemmeno una ca-
micia. Noi, se mi passa il paragone, 
proponiamo la "Mercedes dei tram». 
E la qualita paga: nel servizio, nella 
manutenzione, nelladurata. 

Ma i Comuni hanno le casse mem 
vuote. Fanno fatka a comprare 
persino una Cinquecento. 

Ma bisogna anche considerare il ser
vizio che si offreaicittadini, I'impaito 
ambientale, la silenziosita. Un pro
dotto piu confortevole stimola all'u-
tilizzo dei mezzi pubblici. A Stra
sburgo, proprio grazie alia nostra 
metropolitana leggera, il traffico au-
tomobilistico ecalato del 30%. 

VI danneggia I'lmmagine di sode-
ta«straniera». 

Ma guardi che siamo un'azienda ita-
liana, anche se a volte veniamo per-
cepiti come una societft estera. 

I vostri padroni si chiamano Abb e 
Daimler Bern. 

Non significa molto. La strutura di 
Abb lascia grande autonomia alle 
realta locali. Piuttosto che una multi-
nazionale, la definirei un gmppo 
multidomestico. Terno.nasio ha 
cambiato proprieta piu volte, ma il 
management 6 sempre rimasto lta-
liano. E da inizio del secolo che for-
niamo materiale, italiano, alle ferro-
vie italiane. Siamo la piu antica fab-
bricaelettromeccanicadel paese. 

Con proprieta ali'estero. Come 
viene giudicata I'ltalia dal htmte 
del franco svhzeroedelmarco? 

Se si tratta di speculare sulle monete, 
la lira gode decisamente dell'atten-
zione dei mercati hnanziari. Per il re-
sto, I'ltalia non la piu di lanto notizia. 
II suo peso politico in Europa 6 mol
to basso. Andiamo troppo spesso in 
ordine sparso, divisi, senza compor-
tamenti unitari. 

Un suggerimentoa Prodi? 
Di non pensare solo in italiano. di 
non essere chiuso all'arrivo di capi-
tali che arrivano dall'estero: sono gli 
unici che possono rendere I'ltalia un 
paese veramenteintemazionale 

«Storie vere», in onda questa sera su Raitre, racconta di Rosa,Teresa e Incoronata 

«La mia vita di operaia alia Sata di Melfi» 
Nuova sflda 
ad Alitalia 
UsAIr sbarca 
a Flumlclno 

• ROMA. Privllegio della parola 
scrltta, Si pu6 perfino partire dalla fi
ne, Dalla sagoma luminosa dello 
stabllimento Rat come atterrata nel 
bulo della notte di Melfi.Buio assolu-
to, non il chiarore artificiale delle pe-
riferle delle citta del Nord, L'Ufo-Sata 
e atterrato e, nello spazlo breve di 
qualche anno, ha gia cambiato il 
paesaggio estemo e quelli intemi di 
chi vive questa terra, «Una terra silen-
ziosa. Con tutta la lorza e la violenza 
del silenZio» per Maria Luisa. Viene 
anche lei da qui. Toma, a intrecciare 
la sua voce con quella delle altre, 
Parlano. Lentamente, con fatica. 
Non 6II bisbiglio dietro le persiane, il 
sussurrare anonimo che 6 apparte-
nuto a (ante. E uno "Stato nascente» 
di parola. Di identita. «lo lavoro in Sa-
ta». Vado anche in piazza a fare la 
spesa con la tuta amaranto e la i* a-
gllettaverde. 

U tuta amaranto 

Per Teresa, 24 anni, capo Ute, e la 
parola deH'orgoglio. L'ambiguita 
dell'inlzio resta alle spalle: «A1 mio 
ragazzo non andava bene. Ho vinto 
to. Mio padre ha detto: fino a quan
do sta qua decido io cosa deve lare». 
«Mi place che le persone ml rispetti-
no e sliano a sentire quello che dico. 
E bello, e bello avere in mano la si-
tuazlone, poter decidere qualsiasi 
cosa, E una bella sensazione che si 
prova». Verrebbe da dirle, sorriden-
do: insomma, ti piace comandare. 
Ma e troppo presto. E sarebbe un 
azzardo anche la domanda che 
sale in gola: a quale prezzo, quan
ta paghi? Intanto, di notte, Teresa 
sogna fiancate, Certo e strano por-
tarsl appresso dentro la fabbrica 

«Storie vere» di Ragazze Fiat, realizzato da Maria Luisa Fo-
renza, va in onda questa sera, lunedl 3 giugno, alle 22.55, 
sui Raitre. Teresa, Rosa, Incoronata dentro e fuori lo stabili-
mento di Melfi, colte nell'attimo di una sorta di loro «stato 
nascente»: quello di giovane classe operaia femminile me-
ridionale, forse. Ma forse addirittura di un affacciarsi a mol
to altro ancora. Asterischi tratti da una «prima visione» affet-
tuosa. 

tMANUKLA mSANI 
questo corpo di donne, di giovani 
donne. Misurarne ogni giomo l'irri-
ducibilita ad essere appendice 
inerte della macchina, del «proces-
so». 

Ah, II corpo 
Incoronata, 32 anni, un marito e 

due figlie: «Mi sembrava come se io 
non ce la facessi.., volevo lasciare... 
tomavo a casa con i lividi addosso. 
Insomma, il problema della linea: io 
dico che a me non passera mai». Do
ve «la lineai 6 quella del montaggio e 
le parole coprono un'ossessione, 
uno straniamento: non «imbarcarsi», 
non perdere la postazione, seguire 
con gli occhi il tabellone. Senza stac-
care mai. Al punto che «li porti la li
nea a casa. Tutto cammina, il letto, il 
pavimento. E hai I'incubo di lavorare 
ancora». 

Negli incubi, anche il tabellone: 
controllore astratto e concretissimo, 
totem aH'alienazione. Un'immagine 
rubata da conto della sua legge: 
mentre aumenta la produzione ef-
fettiva cresce esponenzialmente, 
spropositatamente, I'obiettivo vir-
tuale. E la legge, il tabellone. Legge 

senza corpo e percib perfino piCi in-
sinuante. Come puoi fame un nemi-
co? II rischio, evidentissimo, e quello 
di fame risuonare le scansioni den
tro, di interiorizzarlo. A meno che... 
A meno che un giomo qualcuna lo 
sfasci anche solo nella mente. A me
no che, prosciugati i carpi e i pensie
ri umani, un giomo non si disintegri 
da solo... 

II tabellone «nemico» 

Intanto il trucco c'e, per soprawi-
vergli. Ed e un trucco antico, di 
sguardi che si abbassano. «Da dove 
sto non lo vedo molto.., Soprattutto 
non guardo mai la fila delle macchi-
ne davanti...». Poi ci sono le 12 notti 
di seguito, tutto che salta, e «si lavora 
e si dorme». Col marito, dice una vo
ce con rabbia sul pullman, «ci vedia-
mo scappando scappando. Si pensa 
solo a lavorare e dormire». 

Eppure la Sata pud perfino aiutarti 
a scordare un «tradimento» del cor
po. Rosa, 28 anni: «Ho detto della 
mia gravidanza a otto mesi. In casa 
non se n'erano accord... Mio padre 
ha solo detto: vedi che e I'una. Vai a 
mettere la tavola. Da 11 ho capita chi 

Un'operaiasaldatriceaMelfi 

eranoimiei, nonliconoscevo Sono 
persone squisite. Ma la gente, imma-
gina che cos'S la gente...». E allora, 
anche se la sogna ogni notte, la Sata 
diventa per Rosa «una seconda casa. 
Sto bene come a casa mia Cosa mi 
ha data? Un poco di tranquillity. 
Quando entro non penso piu alle 
mie cose, non pneso piu a mente... E 
con lo stipendio, adesso, posso fare 
piu di qualche cosa..». Anche osare 
un rossetto granata: quello che pud 
permettersi senza patime un'ope-
raia e che, una che ha avuto una li-
glia da sola, forse non potrebbecon-
cedersi. Mica solo per soldi. Per la 
gente 

Teresa: «Sono molto legata alia 

Laruffa/Agf 

fabbrica. Tutto sommato mi piace. 
Anche quando sono in ferie voglio 
sapere che cosa succede, che cosa 
cambia. Questa e una fabbnea che 
cresce» Incoronata, «Le mie figlie? 
No, a fare le operaie no». Voci sul 
pullman- «Ci traltano in modo barba-
ro Ma tanto. lavorare, dobbiamo 
lavorare. Come ci traltano, ci tratta-
no. Penso che abbiano approfitlalo 
di tanta disoccupazione». Gia, "la 
Fial - dice Maria Luisa - II e un'alter-
nativaalniente». 

E il sindacato7 «Quelli che ci han
no provato sono stati i primi a essere 
liceiuiali Non ha la forza e non ce 
1'avra mai" 

II sindacato, intanto, ha una faccia 

coi baffi. E parla gia un'altra lingua. 
Ma dawero, nel «prato verde» non si 
poteva fare un'altra scommessa, che 
legitimasse la sovranita di parola di 
Teresa, di Rosa, di Incoronata e delle 
altre sul loro lavoro? Nulla fuori e 
nulla dentro la fabbrica, che rispec-
chi e rilanci i loro pensieri. Che li ren-
da efficaci. Cosa resta, allora, quan
do la fascinazione del «nuovo», del-
I'ingresso in quella che Maria Luisa 
vede proposta dalla Fiat come una 
sorta di «citta ideale», sfuma nei gior-
ni di fatica? Quando cid che cambia 
dentro non corrisponde piu al fuori? 

L'orgogllo e l l furore 

«Ho un bel carattere - fa una voce 
fuori campo - e quindi riesco a reg-
gere. Quando mi mancano di rispet
to rispondo, rispondo anche ai miei 
capi. E quindi penso che per questo 
sono riuscita a reggere e reggero an
cora". Autonomia dell'invettiva? Co-
munque un modo per tenersi insie
me, quando ancora non si scorge al
tro. Quando ogni gesto e ogni pen-
siero sembra sospendersi al di fuon 
del tempo e dello spazio. La fabbrica 
integrata e anche questo: pochissi-
mo sapere del proprio lavoro. Po-
chissuno potere, anche se te la vo-
gliono raccontare diversa. Ma non e 
detta I'ultima parola. Vengono dal 
silenzio, queste ragazze Fiat. Eppu
re, dentro questo inedito, possono 
>nascere». E la parola che usa Maria 
Luisa. Dove approdera il loro «stato 
nascente»? Intanto lo fermano im-
magini preziose, rispettose e una ca-
pacita di mediazione attenta Sape-
te, molto spesso le ragazze vanno a 
passeggio in tre. £ un buon modo 
percominciare. 

Nuovo concorrente per AUtalia: 
UsAIr sbarca in Italia e sceglie le 
piste di Fiumidno. leri mattlna e 
stato inaugurato aNoscalo romano 
il nuovo volo della compagnia 
statunftense«UsAir»Roma-
Filadetfia, con prosegulmento per 
Los Angeles. 
IvoHvemnnooperatituttiigiomi 
escluso H mercoledi, con aenti 
Boeing 767-200 ER con una 
conngurazione di 24 posti In 
business e dl 186 In economy-
Alia cerimonia, sono inteivenutl, tra 
gll altri, per Usair Marianne Raab, 
diiettoreEunpaeBiH Walker, 
senior direttore vendite, per 
Aeroporti di Roma Naurizlo Foschi, 
direttore generate e Ciancarto 
Bozzetto, sindaco del Comune dl 
Rumlcino 
Usair e la novantuneslma 
compagnia ad operareora a 
Fiumidno dopo le ulthne Lithuanian 
e la norvegese Braathens. 
"Puntiamo motto su Roma e quindi 
sull'ltalia • ha spiegato Marianne 
Raab - perche si tratta dl un mercato 
ad atto potenziale: per questo 
abbiamo scelto di partire subtto con 
seivollsetHmanaliche 
collegheranno Roma con la citta 
nord- americana dove si concent™ 
la piu grande comunKa cattolica 
degli Usa, anche in prevlslone dell' 
appuntamentodelGiubileo». 
•<La scetta del Da Vinci ci f a piacere, 
Premia I nostri sfoni di essere 11 
princlpale pemo del traffico aereo 
del Sud Europa.. ha sottollneato 
Foschi evidenziando come UsAIr 
utilLtzi i servtzl <li handling e 
catering di Aeroporti di Roma. 

; 


