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Deutsche Bank: 
Itasslcaleranno 

II costo del denaro in Italia potrebbe 
scendere di circa un punto entro 
giugno. Adesso le condizioni ci sono 
grazie ad una inflazione ancora in 

lievc disccsa, mentre dopo Testate sara difficile ottenere nuovi 
tagli perche, nonostante la Banca d'ltalia sia diventata Talfiere 
della stabilita dei prezzi, tutto dipendera infatti dai progressi 
nella flnanza pubblica. Lo sostiene la Deutsche Bank die ha 
comparato le strategic di politica monetaria di Spagna, Svezia e 
Italia, i tre paesi europei con i tassi d'interesse piu elevati. 

«Lo Stato sodale 
non va smantellato» 
Ciampi: il Welfare pero va rivisto 
e serve piu flessibilita per il lavoro 
t possibile un compromesso tra la riduzione dei deficit 
pubblici e la riduzione della disoccupazione. L'altemativa 
e che in Europa salti la stabilita sociale. Carlo Azeglio 
Ciampi propone una via per ridurre il costo del lavoro sen-
za ridurre il compenso del lavoro. Non smantellare lo Stato 
sociale, ma non rifiutare la flessibilita. Conclusa la confe-
renza Europa-imprenditori-sindacati: il dossier occupazio-
ne per il vertice di Firenze 6 pronto. 
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ANTONIO POLLIO S A L I M M M 
A una seltimana dal ver- quella della flessibilita, anche nel-• ROMA. 

lice europeo, ministri del lavoro, sin-
dacati e imprenditori cercano di ca
pita se I'Europa della moneta unica 
possa cotnbinarsi con una Europa 
che rifiuta una disoccupazione 
all'11,1%, nella quale intere genera-
zloni sono spiazzate dal punlo dl vi
sta professional e del reddito. Una 
combinazione e possibile a patto 
che ciascuno rinunci ai propri do-
gmi: i govern! cetchino di fare della 
concertazione sociale il melodo di 
conlronto politico a 360 gradi; gli im
prenditori non si limitino a ripetere 
la litania della flessibilita generaliz-
zata senza assumere impegni di cor-
responsabillta; i sindacati non si li
mitino a difendere solo gli occupati 
che rappresentano sempre piu spe^-
so un'«arislrocrazia» (rispetto ai ven-' 
li milioni di senza lavoro in Europa) 
socialmenle e piolessionalmente tu-
telata. Non c'e scelta: se I'Europa di 
Maastricht, quella con le finanze 
pubbliche in equilibrio e i banchieri 
centrall soddisfatti, mai nascera - og-
gi i termometri delle previsloni sern-
brano spostali verso il 50,1% dei si -, 
sara perche a sostenerla c'e un soli-
docompromesso sociale e politico. 

Compromesso tra 115? 
Se la monela unica non sara il ri-

sultato dl un gioco a somrna zero, se 
non imports doe una massa di di-
soccupati ben superiore all'attuale. 
Un lisultato la conferenza ministri 
del lavoro d'Europa-sindacati-asso-
ciazioni imprenditoriali 1'ha raggiun-
to: sul tavolo del vertice europeo di 
Firenze ci saranno anche delle idee 
e delle proposte perarricchire ilTrat-
tato di Maastricht. La moneta unica, 
se ci sara, non potra non fare rima 
con il rilancio dell'occupazione. 

E stato Ciampi a spiegare i! punto 
di vista del governo italiano e pure 
della presidenza europea di turno: 
«ll contributo di un ministro del teso-
ro per affronlare il dramma della di-
soccupazionee insiemecon la stabi
lita dei prezzi la riconquista della 
plena sovranita sui bilanci pubblici". 
Tradizionalissimo, Ciampi. II quale 
sublto dopo ha aggiunto: «Questa 
impostazione va meditata in modo 
speculare: I'abbattimento della di
soccupazione e condizione perche i 
bilanci pubblici, una volta riequili-
brati, reslino sani». Dunque, neppu-
re per I'ex banchiere centrale italia
no c'e un prima e un dopo, risana-
rnenlo f inanziario e crescita dei posti 
di lavoro devono marciare di pari 
passo. Altrimenti salta il patto socia
le per la riduzione dei deficit, salta la 
stabilita politica. 

Lavoro e flessibilita 
Non sono da seguire ne la via 

americane che piacciono tanto alia 
Confindustria italiana ne giappone-
se, I'Europa deve saper reggere la 
compelizione internazionale «senza 
smantellare il Welfare State», senza 
chludere le frontiere. A patto, pero, 
ecco I'invito di Ciampi, che si abban-
doni I'idea che k. sicurezza sociale 
sia compito esclusivo dello stato e 
che non ci si lasci coinvolgere «in 
uno clima pslcologico di conserva-
zione». Sta alio stato assicurare uno 
zoccalo di protezione, sta ad altri 
soggelti, in partlcolare ai terzo setto-
ro non profit, partecipare a una 
ntinvu impostazione dello stato so
ciale, La ricctla per le imprese e 

I'utilizzo del lavoro, purche cio 
non implichi una deregolazione 
totale. Lo spazio di rilancio del
l'occupazione e attualmente «an-
guston se i paesi europei procedo-
no in ordine sparso, si amplia se il 
mercato sara unico. E perche sia 
unico ci vuole la moneta unica, 
specchio di un'area che deve esse-
re lorte, compatta, solidale. Chiaro 
che proprio sul grado di automati-
smo della flessibilita si misurano 
gli interessi in gioco e si nflettono 
le sintonie o i contrasti tra paesi, 
comunita, datori di lavoro e sinda
cati. 

"Contenere le retribuzloni» 

Un epijtributo al vertice di Firenze 
arriva flal «gruppo sulla competitivi-
ta», diretto da Ciampi fino a! mo
menta di diventare ministro, di cui 
fanno parte imprenditori, sindacali-
sti e politici europei. E una specie di 
plattaforma per un compromesso 
possibile tra govemi-sindacati-im-
prenditori. La ricetta proposta si fon-
da sulla flessibilita del lavoro e sulla 
concertazione Ma senza esagera-
zioni estremistiche. Si riconosce la 
necessita di contenere le retribuzio-
ni, utile per tenere bassa I'inflazione 
e per rispettare i parametri di Maa
stricht, ma fare eccessivo affidamen-
to su questo pu6 creare gravi proble
ms in termini di inadeguateza della 
domanda e pu6 persino comportare 
il rischio di deflazione, e scntlo nel 
rapporto del Gruppo Ciampi. E an
cora: in Europa ci vuole un'apprez-
zabile riduzione dei costi salanali 
per i meno qualificati e i disoccupati 
di lunga durata. L'obiettivo e ndurre 
il costo del lavoro senza ndurre il 
compenso del lavoro. Ma qualsiasi 
compromesso rischia di essere vani-
ficato se la domanda e inadeguata 
La riduzione dell'orariodi lavoro, in-
vece, non viene ritenuta efficace. 

Germania, sale la rivolta 
In 400mila contro i tagli di Kohl 
Quattrocentomila manifestanti, quanti non se ne erano 
mai visti per le strade di Bonn, sono sfilati ieri in corteo con
tro i tagli alle spese sociali indicati dal governo Kohl e con
tro I'abbandono del metodo della concertazione sociale. 
Slogan duri contro il cancelliere e atmosfera da muro con
tro muro. II capO(dejla;Ejgb Schulte: se ilKpae9hel.J9ij.nojj 
verra modificato si andra a un «grande cohflitto»." Le Chiese 
si uniscono alia protesta. 

DAL NOSTRO COHRISPONDENTE 

PAOLO SOLDINI 
Tanta gente a Bonn Dgb, il pericolo che ci si awiasse 

verso «un'altra repubblica», che si 
stesse lasciando il porto sicuro del 
•modello tedesco» Sensazioni che 
la piazza, ieri. sintetizzava in mo
do efficace e un pochino impieto-
so in una quantita di cartelli dedi-
cati a Maggie Kohl. 

e non ne terremo per niente con-
to, aveva detto ai sindacati con i 
quali fino a poche settimane fa 
aveva cercato non solo il dialogo 
ma anche la collaborazione nel 
progetto della "Alleanza per il la-
voro». E co£i leu il tono eia quello 

na Jepsen La quale ha ammonito 
contro un rischio che era stato de-
nunciato nei giorni scorsi anche 
da rappresentanti della gerarchia 
cattolica e cioe che fll'economia 
sociale di meicato» si trasformi in 
economia di mercato pura e sem-

del murgj$i$trp muro- Scjiu|tfc che, plice, nellji quale gli str4tf $>iv de-j 
minacciava dal palco un «grande boli vengano lasciati cadere e poi 

• BERUNO. 
non s'era mai vista, neppure nelle 
grandi manifestazioni contro gli eu-
romissili all'inizio degli anni '80 
Quattrocentomila m corteo, (orse di 
piu, per dire no alio Sparpaket, il 
piano di tagli alle spese sociali che 
dovrebbe far risparmiare 50 miliar-
di di marchi e rendere alia Germa-
nia cid che non avrebbe dovuto 
mai perdere (e invece...) e cioe il 
posto nell'elenco dei «buoni» in re-
gola con i cnten di Maastricht. E 
per dire no, sopraltutto, a quell'a-
ria che da un po'di tempo dai pa-
lazzi del polere di Bonn soffia sulla 
societa tedesca e le sue crescenti 
incertezze, queH'improwiso deci-
sionismo un poco autoritano, 
quella volonta di ignorare, se non 
di «punire», i sindacati, quell'ab-
bandono dei metodo della concer
tazione che tempo fa lecero senti-
re a Dieter Schulte, il capo della 

Abbasso «Maggie» Kohl 
Un modo per mandare all'intemo 

il cancelliere insieme con quella che 
pure fu. a suo tempo, una sua gran-
de nemica la stgnora Thatcher aya-
lollah del liberismo senza freni 
proprio contro il capitalismo «so-
ciale» del modello tedesco di cui 
I'uomo di Bonn era, almeno ai 
suoi occhi, il simbolo. Di quanto, 
da alloia, i tempi siano cambiati 
era stato lo stesso Kohl a dare la 
misura proprio alia vigilia del gran-
de appuntamento Le vostre prote-
sle sono inutilt e controproducenti 

conflitto», altn che anticipavano un 
«autunno caldoi>, la folia che scan-
diva parole d'ordine dure, rabbio-
se. D'altronde, il solco che il «pac-
chetto Kohl», per le misure che 
contiene e piO ancora per il meto
do con cui e stato proposto, ha 
scavato nella societa tedesca non 
solo e profondo, ma attraversa 
strati e correnti dl opinione che 
vengono quasi costretti a schierar-
si Come le chiese, sia quella cat
tolica che quella evangelica, tutte 
e due tanto preoccupate dall'at-
tacco del «pacchetto» ai prmcipi 
della solidarieta da scendere aper-
tamente in campo contro i partiti 
che non fanno onore alia «C» nel 
loro nome- i cns/iono-democratici 
di Kohl e 1 social-CTVstofii bavaresi, 
sempre cosi bigotti finche non si 
parla di interessi economici. Per 
la prima volta nella stona del le 
manifestazioni nazionali indette 
dal sindacato tedesco, ieri a parla-
re sul palco era stata mvitato an
che un alto esponente di una chie-
sa. Anzi, un'aita esponente, la ve-
scova evangelica dl Amburgo Ma-

dimenticati'; 

In campo anche le Chiese 
E vasto, insomma.il fronte sociale 

contro Maggie Kohl: dall'estrema 
sinistra ai sociaidemocratici ai Ver
di ai vescovi delle due chiese mag-
gion. La manifestazione di ieri ha 
dato la dimensione fisica di questo 
«popolo del no», ed e stata dawero 
impressionante Alle due del po-
meriggio sull'enorme prato della 
Hofgarten non ci si poteva pratica-
mente piu muovere La folia tra-
boccava, con stnscioni, cartelli, 
bandiere, pailoncini Vuoto e spet-
trale, isolato da un ngido cordone 
di polizia, solo un tratto della sta-
tale B9, a due passi dal centre, do
ve 2-300 autonomi mascherati 
mettevano in scena il consueto 
spettacolo di violenza, con lanci di 
sassi e atti di vandalismo. In serata 
i manifestanti hanno ripreso la 
slrada di casa sui 5400 pullman, i 
74 treni speciali e hanno lasciato 
una Bonn insolitamente silenziosa. 
Hanno taciuto Kohl e i suoi mini
stri Un silenzio pesante 

Ecco la cura 
«da cavallo» 

del cancelliere 

• BERUNO Quali sono le misure 
contenute nel «pacchelto Kohf» che 
hanno scatenato I'opposizione dei 
lavoratori dipendenti e dei sindaca
ti? Quelle considerate piti ingiuste 
sono la riduzione delie retribuzioni 
in caso di malattia e dei sussidi di di
soccupazione, 1'estensione del dirit-
to di licenziamento dalle aziende 
piccolissime a quelle piccole e me-
dio-piccole, I'mnabamento dell'eta 
pensionistica e il nnvio dell'adegua-
mento degli assegni familian. Su 
quest'ultimo punto, apeita e dura e 
stata anche la contestazione da par
te della chiesa cattolica e di quella 
evangelica. 

Ineflicaci e inique, volte soltanto a 
contentare i liberali della Fdp e le lo
ro clientele, i sindacati giudicano 
inoltre le misure fiscali, in partlcolare 
I'abolizione o la riduzione di impo-
ste che colpiscono i profitti. Vedia-
mo i punti piu controversi 
Retribuzioiie in maUttJj. 1 lavoratori 
dipendenti che si ammaleranno, 
secondo quel che prevede il «pac-
chetto», dovranno in futuro rinun-
ciare alia retribuzione complete. Se 
nelle prime sei settimane di assen-
za dal lavoro per malattia non ac-
cetteranno che una parte delle as-

senze sia calcolata co
me ferie, saranno «pu-
niti» con una riduzione 
dei compensi fino 
all'80% del salario. La 
base su cui calcolare, 
inoltre, sara la retribu
zione di base e non 
piu, come ora, una 
media in cui vengono 
calcolati straordinari 
ed altri extra 
Sussidi di disocupazio-
ne. II sussidio di disoc

cupazione, invece, verra ridotto in 
misura maggiore di quanto avviene 
oggi in caso di rifiuto di impieghi 
proposti. II calo pub raggiungere il 
20 e dopo tre mesi anche ,il 30%. 
Inoltre i sussidi individual! decre-
sceranno di un tre pet cento ogni 

[anno., . 1 « ' ? &,, 

Ucenzlamenti. Le dimension! mini-
me delle aziende che hanno la fa-
colta di licenziare senza procedure 
particolari saranno ridotte, Ora pos-
sono farlo le imprese che hanno 
meno di cinque dipendenti, in futu
ro il diritto di licenziamento do
vrebbe essere esteso a quelle che 
impiegano fino a died persone. 
Rlforma delle pensioni In mateua 
di riforma delle pensioni particolar-
mente contestata e la misura che 
innalzerebbe I'eta pensionabile 
delle donne a 65 anni e cntiche 
raccoglie anche la prospettiva di ri
durre in modo consistente (fino al 
18%) le pensioni di chi smette di 
lavorare a 60 anni. Al di la delle 
singole misure, pero, cio che irrita i 
sindacati e la circostanza che il 
"pacchetto Kohl» e stato etaborato 
e proposto all'opinione pubblica 
senza alcuna concertazione e inter-
rompendo, anzi, il processo di di-
scussione e di confronto che il go
verno e la cancelleria avevano av-
viato con le parti sociali nell'ambito 
dell'iniziativa "Alleanza per il lavo-
ro», lanciata dal sindacato contro la 
disoccupazione. 

IN PRIMO PIANO. Braccio di ferro imprenditori-sindacati: e la concertazione non decolla 

Come uscire dalla crisi? Europa in panne 
• ROMA Si sono fatti passi avanti 
alia conferenza tripartita sull'occu-
pazione promossa dalla presidenza 
italiana dell'Unione europea7 «Pic-
coli, ma a diiferenza di altre volte si 
sono fatti», ammette il ministro del 
Lavoro itaiiano, Tiziano Treu Tra 
questi, senza dubbio, il passo piu im-
portante e che la risoluzione della 
crescita della disoccupazione in Eu
ropa incomincia ad entrare nell'a-
genda del processo di integrazione 
E, soprattutto per merito di Ciampi c 
di Santer, ha continuato a prendere 
sempre piu piede la convinzionc 
che I'altro grado di disoccupazione 
e un indicatore, sia pure indiretlo, 
della bassa competitivita. 

Ma la voglia di rilornare ai lidi 
tranquilli delle sole compatibilita fi-
nanziane su cui costmire I'unita del-
I'Europa P molto forte Se la Com-
mlssione e la presidenza italiana dei 
Consiglio europeo hanno dlmostra-
lo di credere a fondo nella lotta alia 
disoccupazione, gli altri governi na
zionali non hanno parlicolarmenle 
brillato per presenza e attivismo nel 

corso delle due giornate della Farne-
sina a Roma Forse anche perquesta 
ragione, il commissano al lavoro 
dell'Unione, Padraig Flynn, sente la 
necessita di calcare le tinte 

Gridod'allarme 

Egli ncorda, owiamenle, i dali uf-
ficiali sul lungo periodo, che ci dico-
no come il tasso di disoccupazione 
in Europa sia passato dal 5,3'̂  del 
1979 all'l n di oggi Soltolinea che 
ai 9 milioni dl disoccupati di lunga 
durata (cioe quelli senza lavoro da 
piu di un anno) ccnsiti dalle slime 
utficiali bisogna aggiungeme alme
no altretlantl Che i ciltadini europei 
che vivono al limite della soglia di 
poverta sono 55 milioni (pel inlen-
derci, quanto gli abitanti dell'ltalia) 
«ln qucsta siluazioiif - conclude 
Flynn - in gioco e la credibilila del-
l'Europa» 

A non scinbrare particolannenle 
convinti che il pericolo sia alle porte 
sono i rappresentali degli imprendi-

PIERO Dl SIENA 
ion II direttore generate della Con-
fmdustna, InnocenzoCipolletta, non 
appare attratto dal tentativo di co-
niugare flessibilita del lavoro e difesa 
dei sisteini di sicurezza sociale. Per 
Cipolletta, il modello da seguire in 
Europa e quello americano. «Con lo 
stesso lasso di crescita europeo - di
ce il direttore della Confindustria - gli 
Stall Uniti hanno piu occupati e ndu-
cono la disoccupazione" Eilsegreto 
e subito svelato il successo di tale 
modello sarebbe legato alia combi
nazione di uno Stato sociale piu leg-
gero e a una maggiore flessibilita del 
lavoro 

E, luttavia, gli industnali europei 
non hanno nessuna inlenzione di 
confrontarc su scala europea queste 
loro idee A sgombrare il campo da 
ugni possibile equivoco su questa 
parlecipazione degli industnali alia 
conferral 'a tripartita prowede il pre
sident dpll'Unice, 1'associazione 
europea degli imprenditon, Francois 
Pepgot, il quale conferma I'ostilita 

dei suoi associati a qualsiasi forma di 
concertazione europea che vada al 
di la dello scambio di vedute, come 
e accaduto a Roma in questi giorni 
Perigot non e contrano al confronto 
a due con i sindacati su scala euro
pea e nemmeno ad aprire ven e pro
pri tavoli negoziali «come e awenuto 
- dice - senza successo su consigli 
d'impresa europei, e invece con un 
risultato positivo sui conccdi paren-
tali» Quello che gli industnali vedo-
no come furno negh occhi C che 
I'Europa allarghi le sue compelenze 
all'economia reale e pel questa ra
gione restano ostili a una concerta
zione a livellocomunitano 

L'equivoco sull'orario 
Naturalmente, la posizione degli 

industnali non trova particolari ap-
prezzamenti tra i sindacati, che tra-
mite Emiiio Gabaglio, segielano ge
nerate della OPS sottolmea che I'ap-
proccio delle nrganizzazioni del la
voratori al piano di Santei e nelta-
mente opposlo a quello degli im
prenditori Si capisce la ragione per 

cui i sindacati europei si attacchino 
come a un'ancora di salvezza a 
quelle posizioni, espresse dal presi-
dente delta Commissione e dalla 
presidenza italiana del consiglio, 
che sono mtenzionate a fare della di
soccupazione un punto pnontano 
del processo d'integrazione Lacon-
vergenza su questo punto lascia sul-
lo sfondo le differenze di merito, ma 
cio non toglie che esse ci siano. Ga
baglio afferma che i sindacati sono 
disposti a forme conlratlate di flessi
bilita, ma non affidano a questa, 
bensi alia crescita, la soluzione dei 
problemi della disoccupazione. E la-
menta che i fmanziarnenti per le reli 
transeuropee, previste dal libra bian
co di Delors, non siano relermente 
attivati. Nelle posizioni comunitarie, 
invece, la flessibilita del costo e degli 
oran e del mercato del lavoro sono 
indicate come una delle pnncipale 
risorse stiategiche della lotta alia di
soccupazione E non e csatlamente 
lastessacosa 

Inoltre, ledichiarazioni nlasciateil 
giomo di apertura della conferenza 

Jacques Santer R Plell/Ap 

dal leader della Cgil, Sergio Coflera-
ti, che pure apprezza il fatto che un 
confronto si sia awiato, fanno indi-
rettamente luce su altn due proble
mi irnsolti. Quale rapporto c'e, 
sembra chiedersi Colferati, tra que
sti progetti e la revisione del traltato 
di Maastricht' E, inoltre, egli affer
ma che la riduzione dell'oiario di 
lavoro, quale grande tema dl di
mensione conlinentale, e uno dei 
perm principali della lotta alia di
soccupazione E di questo non c'e 
traccia nelle posizioni comunitarie. 
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