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L'Ulivo denuncia: per il presidente r 

niente candidature, giochi gia fatti 

Nomine Fnm 
«Formigoni 
golpista» 
• II presidente delle Ferrovie 
Nord Milano, Carlo Gaifami, ha da-
to le dimissioni per motivi di salute 
dal vertice di quella die e una delle 
piu important! societa controllate 
dalla Regions. Ufficialmente non si 
sa ancora chi sara il successors di 
Gaifami in un momenta delicato 
quale e quello della fusione di Fn-
me (Ferrovie nord esercizio) con 
le Ferrovie delio Stato in vista del 
riassetto dell'intero sistema di tra-
sporto su ferro lombardo. Ma oggi i 
gruppi dell'Ulivo che siedono al Pi-
rellone presenteranno una mozio-
ne urgente per impegnare il presi
dente del consiglio regionale «ad 
attivare rapidamente tutte le proce
dure che consentano la presenta-
zlone delle candidature ed il loro 
esame da parte del comitate tecni-
codivalutazione-. 

Come mai si invita il presidente 
del consiglio a fare ci6 che dovreb-
be essere ovvio, dato che previsto 
da una legge regionale dello scor-
so anno? Spiega il capogruppo 
della Querela Fabio Binelli che sa-
rebbe in atto «un tentativo di golpe 
da parte del presidente della Giun-
ta Roberto Formigoni, che avrebbe 
voluto far insedlare gia oggi (ieri 
per chi legge, ndr) un sostituto tor
se gia individuate. E ancora: <Se le 
dimjssjorij di Gaifani sono state vo
lute da Formigoni e cosa legittima, 
ma non e'e stato alcun atto forma
te di candidature, non una delibe-
ra di Giimta, torse (telle mosse di 
Formigoni non era informato nem-
meno I'assessore ai trasporti Gior
gio Pozzk II fatto e che all'ultima 
riunione del consiglio d'ammini-
strazlone Fnm, si e presentato un 
funzionario della presidenza della 
Giunta - "non dell'assessorato 
competente» sottolinea Binelli- che 
ha aposto il problema» della sue-
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Mercatoe piano 
nonsbnoinantitesi 
£ questo, a mio parere, un docu-
mento di politica economica e so
cials di grande importanza. Non e 
un libra dei sogni, e un ragiona-
mento che parte da una presa d'at-
to inequivoca della situazione at-
tualee che con coraggio riprende 
I'oblettivo della piena occupazio-
ne come premessa della democra-
zia. Nella consapevolezza dei vin-
coli esistenti, esso prospetta un di-
segno di societa praticabile e van-
taggioso per la societa' nel suo 
complesso. La premessa, innega-
bile eppure spesso negata, e che 
I'attuale modello di competitivita 
contro il lavoro produce disoccu-
pazione, poverta ed esclusione. 
L'esenzione dal lavoro significa 
mutilazione non solo per i disoccu-
pati, ma anche per il polo sociale 
opposto. Occorre dunque una po
litica per il lavoro, che persegua 
due fini non separati ma distinli: 
come mantenere almeno I'occu-
pazlone eslstente, e che cosa fare 
del disoccupati. In una economia 
aperta il llvello dell'occupazione 
dlpende crucialmente dalla com
petitivita sui mercati internazionali, 
L'aumento della competitivita pe
rn' non si ottiene riducendo! salari, 
direttamente o Indirettamente. Si 
ottiene mediante una politica in
dustrial reale, che 6 I'esatto con-
trarlo di una politica di svalutazio-
ne 'competitiva' e che deve essere 
intesa soprattuttc alia stabilizzazio-
ne del clclo economico anziche' a 
sfruttare la congluntura Intemazio-
nale. Progettare un modello com-

cessione a Gaifami. E avrebbe an
che fatto un nome, quello dell'at-
tuale amministratore delegato del
la Breda Ferroviaria, Luigi Roth, da 
ccoptare nel consiglio d'ammini-
strazione - magari nella prevista 
riunione di ieri, poi slittata a giove-
di prossimo - e successivamente 
eleggere al vertice delta Spa regio
nale. Secondo il capogruppo verde 
Carlo Monguzzi, si tratterebbe di 
•una gestione monarchica» della 
partita da parte di Formigoni. 

•Di nomi se ne sono sentiti tanti» 
non smentisce I'assessore ai tra
sporti Giorgio Pozzi, di Forza Italia, 
<certo e che non esistono atti del 
presidente della Regione che ri-
guardano un assessorato di cui 
non sia informato il responsabile, 
in questo caso il sottoscritto. E per 
quanta riguarda le procedure di 
cooptazione dei consiglieri e di 
elezione del presidente, sono d'ac-
cordo con il centrosinistra: infatti 
appena io avrd le dimissioni uffi-
ciali di Gaifami, awierd le proce
dure richiamate dala mozione. 
Questo - secondo il codice civile -
non impedisce che il consiglio 
d'amministrazione di una Spa coo-
pti un membro in sostituzione del 
presidente fino alia prosslma as-
semblea». 

Rispetto alle vicende relative alia 
fusione tra Fs e Fnme nella futura 
Society ferroviaria regionale, han-
no espresso «preoccupazione« an
che le segreterie regionali di Cgil, 
Cisl e Uil, perche «i tempi e le sca-
denze detl'intesa del 11 settembre 
'95 non sono stati rispettati ne per 
quanto conceme le operazioni re
lative agli atti societari, ne per 
quanto riguarda gli accordi sinda-
ca|i». Ma secondo Pozzi nun accor-
do della portata e della complessi-
ta di quello firmato, comporta ne-
cessariamente dei tempi elastici>. 

Memlche tulle nomine rile Ferrovie Nord MHMO 

Camera di Commercio: «Ecco il federalismo» 
• Attribuire da subito a comuni e 
regioni «un ampio potere impositi-
vo fiscale», affidando ai primi <tutta 
la tassazione sugli immobili' e alle 
seconde quella «diretta e indirettax 
sull'energia (ossia veicoli e benzi-
na). £ la proposta dell'osservatorio 
fiscale della Camera di Commercio 
di Milano, l'organismo consultivo 
cui partecipano associazioni di ca-
tegoria, ordini professional! e sin-
dacati. Per I'osservatorio meglio 

una tassazione indiretta, che per i 
comuni dovrebbe prendere due 
forme: «Un'imposta che colpisca il 
valore degli immobili, proporzio-
nale, i cu! soggetti passivi siano 
possessori degli immobili e inquili-
ni>; «Un'imposta sulle attivita eco-
nomiche, destinata a colpire ii fatto 
stesso dell'esistenza di un'attivita 
economica, capitaria e in misura 
fissa» a carico di societa, imprendi-
tori e liber! professionisti. L'osser-
vatorio raccomanda inoltre che, 

«nei limiti del possibile», i tributi co-
munali attuali siano assorbiti in 
queste due imposte, mentre do
vrebbe essere trasferito «nella sfera 
delle attivita extra-tributarie tutto 
cid che vi e di ragionevolmente tra-
sferibile». Per quanto riguarda inve-
ce ie regioni, la fiscalita andrebbe 
costruita solo su due tributi, «uno 
diretto a colpire il possesso degli 
autoveicoli e uno diretto a colpire i 
consumi di carburante per autotra-
zione». 

Verso il VII congresso Cgil Lombardia 
Verso il XIII congresso Cgil 
Vincere la sftda 'Per la piena occupazione-. Si confrontano sul documento che ha raccolto la maggioranza al Di-
rettivo nazionale, sindacalisti, delegati e intellettuali. Questo spazio e interamente aulogestito. 

petitivo significa progettare ad un 
tempo un modello di sviluppo e un 
modello di assetto sociale, coeren-
ti 1'uno con 1'altro. Definire un mo
dello di sviluppo significa decidere 
quale deve essere il sovrappiu' e 
quali ne devono essere la distribu-
zione e gli impieghi. Definire i'as-
setto sociale significa definire la 
spesa per la cura delle persone e 
della natura. Si dira che cosi' evoco 
la pianificazione, che invece e falli-
ta. Potrei obiettare che la disoccu-
pazione di massa e la massa dei bi-
sogni sociali provano come di 
grandi fallimenti sia capace anche 
il mercato, quale esso e ora. Non 
esiste il mercato in generate, ne es
so e I'opposto del piano. £ invece 
unn degli strumenti mediante i 
qu«.ii una societa realizza il suo 
piano. La democrazia stessa e pro-
gramma, e "piano". La capacita di 
produrre sovrappiu, dunque la 
competitivita del settore che pro
duce merci, e condizione necessa-
ria ma non sufficiente per ridurre la 
disoccupazione. Motto si insiste 
sulla riduzione dell'orario di lavoro 
e sulla modulazione dei tempi di 
vita, E' un'insistenza opportuna, 
quando e proprio sui tempi e le 
modalita di lavoro che oggi punta-
no le strategie di organizzazione 
del lavoro nella fabbrica. Si tratta 
perd di una prospettiva di lungo 
periodo, mentre nel breve periodo 
tutt'al piu' si deve e si puo' aspirate 
ad un allineamento con altri paesi 
industrializzati sulle 35 ore e sul 
cortrollo degli orari di fatto. Cio 
non fara crescere di molto l'occu-
pazione: che cosa fare, allora, dei 
disoccupati? Cresce la disoccupa
zione e crescono i bisogni social! 
insoddisfatti, e'e insieme spreco e 

penuria. Viene dunque da pensare 
che si potrebbero mettere in moto 
altri lavori, diversi per scopo e mo
dalita da quelli prestati nella pro-
duzione di merci e finalizzati inve
ce al soddisfacimento dei bisogni 
insoddisfatti, per insufficienza di 
reddito o per il progressive venir 
meno dei servizi sociali (spiegava 
Luigi Einaudi autore insospettabi-
le, che "'sul mercato si soddisfano 
domande non bisogni"). Lo 'stato 
sociaie' italiano non era ne "stato" 
ne "sociale". Se ne deve forse ca-
vare che non deve esserci "stato 
sociale" e che deve dominare il 
"mercato" ? Owiamente no, per
che ci sono servizi tecnicamente 
individuali e servizi tecnicamente 
sociali. L'azione piu importante 
dello Stato, attraverso istituzioni 
appropriate e tutte da inventare 
ma certamente non statalistiche, si 
riferisce non a quelle attivita' che 
gli individui privati esplicano gia 
sul mercato, ma a quelle funzioni 
che cadono al di fuori del raggio 
d'azione degli individui e del mer
cato, a quelle decision! che aitri-
menti nessuno prende, a quanto 
altrimenti non si fa del tutto. Di 
questo disegno si potrebbe dire: 
perche mai le imprese dovrebbero 
trovarlo interessante? come mai lo 
si potrebbe finanziare? La risposta 
alia prima domanda e semplice: 
soltanto imprese interessate a pro-
fitti di brevissimo periodo, in fondo 
di natura speculativa anziche im-
prenditoriale, possono pensare 
che la distruzione della sfera della 
riproduzione sociale possa rende-
re durevolmente competitiva la 
produzione mercantile. Per il lavo
ro prestato nella produzione di 
merci i lavori prestati nella sfera 

della riproduzione sociale non sa-
rebbero un onere ma un arricchi-
mento, poiche producendo valori 
d'uso essi servono direttamente a 
soddisfare i bisogni sociali, ma in
direttamente servono anche ad au-
mentare I'efficienza neila produ
zione di merci. La seconda do
manda ha una risposta logicamen-
te evidente ma politicamente mol
to impegnativa: gli unici fondi di-
sponibili, in verita ingentissimi, 
sono quelli oggi occultati dall'eva-
sione o elusione fiscale e quelli 
prelevati dalla rendita. Questi sono 
i fondi che devono essere destinati 
altrimenti, a un progetto di incivih-
mento dell' economia e della so
cieta italiana. Le difficolta politiche 
di un diverso impiego di questi fon
di, un impiego produttivo anziche 
improduttivo se non criminale, so
no Ie stesse che rendono estrema-
mente difficile la definizione di " 
un nuovo patto sociale". Un antico 
dirigente del Pci, all'idea di un pat-
to tra i lavoratori e i capitalist! intel
ligent!, aveva racconlato che di ca
pitalist! intelligent! in questo senso 
ne aveva incontrato uno nel dopo-
guerra, il quale poi era fallito. Oggi 
il punto e rovesciato: saranno i ca
pitalist! stupid! a fare fallimento, e 
con loro il paese. 

'docenle univeisita' diPauia 

Sandrai&ccarelll* 
Non facc/amo 
/'/ circo Barnum 
Mi piacerebbe partecipare ad una 
discussione congressuale dove la 
Cgil cerca innanzltutto di misurare 
il grado di coerenza tra enuncia-
zioni ed iniziativa concreta. II mio 

timore, in sostanza, e che in tempi 
di politica/spettacolo e d! campa-
gne elettorali fatte a bugie e spot 
anche il sindacato si lasci prendere 
la mano e trasformi il congresso in 
una sorta d! circo Bamum dove la 
spunta chi la spara piu grossa, sa-
pendo oltretutto che la si pu6 spa-
rare grossa quanto si vuole perche 
tanto dal giomo dopo si riprendera 
a fare esattamente quello che si fa-
ceva prima. Dire che dal Congres
so del '91 ad oggi e cambiato tutto 
e cosi facile da sembrare una irri-
tante banalita. Eppure, c! sono 
aspetti della nostra discussione 
che tomano puntualmente come 
se nulla fosse accaduto. Ci appas-
sionammo, nel '91, attorno ad un 
nodo del tutto astratto, e cioe se 
I'assumere come strategia la code-
terminazione avrebbe o meno 
compromesso la vocazione conflit-
tuale del sindacato. Ci6 che allora 
ad alcuni sembrava una contraddi-
zione terminologica e divenuto 
uno degli aspetti piu consolidati 
delle relazioni industriali: laconflit-
tualita, l'affermazione autonoma e 
forte del proprio punto di vista, e il 
presupposto per la codetermina-
zione. La codeterminazione e il ri-
sultato dell'autonomia rivendicati-
va, ed ogni ipotesi di codetermina
zione che non prenda le mosse 
dall'autonomia rivendicativa si ri-
duce inevitabilmente alia subalter-
nita. Questa considerazione vale 
anche dove si e sperimentata quai-
che concertazione delle politiche 
industriali, come in provincia di 
Varese. In particolare su tre proget-
ti (la costituzione del Polo Scienti-
fico Tecnologico, gli interventi di 
politica attiva del lavoro, l'utilizzo 
delle risorse CEE per le aree a lento 

Si chiama qualita 
ilfuturo 

dell'area milanese 
n e m i M CORTIAN A 

• Ha ragione I'assessore Targetti: 
occorre un «progetto territoriale» 
per I'area milanese che scaturisca 
da un confronto cui non si deve 
sottrarre la cultura ambientalista e, 
aggiungo io, senza giustapporre 
caricature. <Agire localmente, pen
sare globalmente» e un metodo 
che prarJchiamo da sempre e le 
elezioni non e'entrano. Buscate, 
Cerro, non slgnificano localismo e 
politica del «no», bensi il rovescia-
mento delle tradizionali politiche 
dei rifiuti regionali, la stessa cosa 
vale per Segrate, Lacchiarella, 
Lambro-Seveso-Olona. 

L'area metropolitana milanese e 
nevralgica ed emblematica per 
una cultura del progetto capace di 
rispondere alia necessita di uno 
sviluppo sostenibile, rispondente a 
interessi generali. La citta di Milano 
e ancora immersa in un collasso di 
identjta, senza definizione di un 
molo e di una funzione, in connes-
sione alia metropoli-regione e alle 
connessionl europee. Sul campo ci 
sono gli esiti di uno sviluppo detta-
to da «esigenze di modemizzazio-
ne» legate a singoli interessi immo-
biliari-fondiari-finanziari le cui 
priorita erano definite altrove e poi 
recepite in ambito istituzionale. Vi 
ricordate la scazzottata in Consi
glio provinciate per il piano del 
Parco Sud alia fine delia scorsa le-
gislatura? Sono eredita ed esiti de-
vastanti tanto per l'ambiente, 
quanto per la legalita e a rimetterci 
e I'innovazione di sistema. Noi sen-
tiamo la necessita di un <progetto 
per una metropoli sostenibile eu-
ropea>, che coinvolga in modo 
concertativo e trasparente gli inte
ressi imprenditoriali, il mondo del 
lavoro e le identita istituzionaii e 
associative in cui si esprimono il di-
ritto all'abitare e alia cittadinanza. 
Sono condizioni costitutive per la 
Polis, le condizioni per una politica 
pubblica per tutti in luogo del ple-
biscitario. Per ridefinire identita, 
molo e funzioni deU'aica metropo
litana milanese occorre raccoglie-
re gli indirizzi e la sfida del alibro 
bianco> di Delors per I'Europa e 
<1'Agenda 2I> sullo sviluppo mon-
dialedell'Onu. 

declino industriale) si pud riteneie 
di aver dato corpo, sia pure con fa-
tica, ad una idea di concertazione 
delle politiche industriali con risul-
tati almeno parzialmente soddisfa-, 
centi.II Polo Scientifico Tecnologi
co e nato dalla nostra idea di non 
disperdere il patrimonio tecnologi
co e professionale delle grandi 
aziende aeronautiche in crisi. Oggi 
il Polo e una stmttura con prospet-
trve imeressantissime, che mette in 
rete soggetti come il Politecnico di 
Milano, 1'Universita di Pavia, il Cen
tra Comunitario di Ricerca di ispra, 
istituti privati, con lo scopo di so-
stenere la piccola impresa e la 
nuova imprenditorialita attraverso 
i'approfondimento delle possibili 
"ricadute" delle conoscenze e del
le tecnologie piu significative pre
sent nel territorio. 1 progetti di poli
tiche attive del lavoro coordinati 
dalla Provincia coinvolgono an-
nualmente centinaia di lavoratori 
provenienti dal'a mobilita o dalla 
C1G in percorsi guidati di mobilita e 
formazione professionale, con ri-
sultati significativi anche in termini 
di reinserimenti al lavoro. La stessa 
gestione dei finanziamenti CEE per 
le aree a lento declino industriale, 
dove potevano presentarsi rischi di 
gestione amicale e/o clientelare, 
pud diventare occasione per con-
cordare indirizzi di politica indu
striale. Sono cose important!, che 
dimostrano come la linea della 
concertazione territoriale sia possi
ble. Eppure, anche in questa espe-
rienza positiva continua ad esserci 
un problema che si chiama caduta 
del riconoscimento del valore so
ciale del lavoro. Ne e prova, per 
esempio, il grado di importanza 
(prossimo alio zero) che i temi del 
lavoro e delle politiche sociali han-
no avuto nella discussione sulla 
crisi di govemo. II lavoro non con-
ta, viene dopo gli altri soggetti della 
politica industriale. Questa scala di 
valori si e affermata su un piano 
culturale prima ancora che sociale 
durante gli anni '80. Questa e la 
china da risalire: nella codetermi-

Proponiamo quindi di definire 
un progetto per la metropoli mila-
nese-lombarda come sistema terri
toriale qualitative: qualita dei servi
zi e delle procedure amministrative 
(utilizzo delle tecniche di project 
management e project financing); 
qualita ambientale (recupero e 
riuso delle aree industriali dismes-
se, recupero e rinaturalizzazione 
delle aree verdi degradate, salva-
guardia di quelle esistenti), qualita 
infrastrutturale (potenziamento 
dei sistemi ferroviari, sviluppo del 
sistemi binari della telematica), 
qualita del vivere sociale (la valu-
tazione di impatto ambientale per 
la Comunita europea non serve a 
mitigare un progetto ma perverifi-
came il fabbisogno, il rapporto co-
sti-benefici non solo economico e 
con la partecipazione delle popo-
lazioni interessate). L'esperienza 
occidentale dimostra che i sistemi 
territoriali qualitativi sono i piu 
competitivi, attirando investimenti, 
saperi e sviluppando occupazione 
in •citta da non fuggire». 

E questo sfondo culturale e me-
todologico che distingue la propo
sta democratica (innovazione con 
regole e benessere per tutti) da 
quella arbitraria della destra (inno
vazione senza regole, interessi di 
pochi e costi per tanti). La Provin
cia di Milano ha posto questo sfon
do negli indirizzi per il suo Piano 
territoriale di coordinamento, ogni 
proposta progettuale ereditata pud 
utilmente riferirvisi, verificandone 
le coerenze o meno. Nessuna ipo
tesi di funzione, di dimensione e di 
localizzazione e ineluttabile. La 
giunta rosa-verdedi Fiorella Ghilar-
dotti si trovd sul tavolo I'ipotesi di 
Lacchiarella per il polo estemo 
della Fiera eppure riferendosi a 
una cultura di progetto territorial^ 
sostenibile scelse Rho-Pero, in 
un'area gia urbanizzata, comun-
que da bonificare, vicina a svincoli, 
allineata con le linee ferroviarie in 
potenziamento e collegabile con 
un chilometro di linea al metro gii 
esistente e non nel cuore di un paf-
co. 

'del coordinamento Verdi 
di Milano 

nazione occorre ridare al lavoro un 
valore pari a quello deH'impresa. 
Altro che rinuncia alia conflittuali-
ta! Consideriamo l'andamento del
la contrattazione di secondo livel-
lo. Li e'e tutta la fatica che si fa a 
non permettere che prevalga If 
redditivita sulla produttivita, ad evi-
tare la confusione tra produttivita e 
produzione, a non subordinare il 
salario ad una organizzazione del 
lavoro decisa solo daU'impresa. La 
contrattazione aziendale facta do
po U 23 luglio '93 e staUi positiva 
anche a Varese, ma la parita tra la
voro e impresa e tutta da conqui-
stare. Anzi, risulta evidente che e 
molto piu comodo gestire la subal-
temita. E' qui che c'S bisogno di 
una discontinuita vera, perche chi 
e subaltemo non pud contrattare 
ne sul posto di lavoro ne fuori. 
Questo e un problema per tutta la 
Cgil, non solo per una sua parte. Ci 
siamo divisi su question) generali, 
ma faremmo molta fatica a ricono-
scere da un accordo aziendale 
"l'area" del dirigente sindacale che 
lo ha firmato. L'accordo firmato da 
chi e per le compatibilita e uguale 
a quello firmato da chi la compati
bilita I'ha cancellata dal vocabola-
rio, le risposte alle ristrutturazloni 
hanno criteri trasversali rispetto gli 
schieramenti dei "duri" e dei "mol-
Ii" sui temi generali. Per questo, la 
democrazia in questo congresso 
non sta solo nel grado di liberta 
con cui si vota. Occorrerebbe dare 
possibility a chi vota di non dover 
scegliere tra due o tre toreri prepa-
rati per fare bella figura nella corri
da dell'assemblea, ma tra proposte 
credibili di iniziativa sindacale, ve-
rificando la coerenza con le enun-
ciazioni anche dopo il congresso. 
Non sembri un richiamo af mini-
malismo. Al contrario, e la nuova, 
ennesima conferma di una delle 
grandi intuizioni della storia del 
pensiero, e cioe che se una teoria 
non pud essere tradotta in pratica, 
quella teoria e sbagliata. 

'segretario generate 
CGIL Varese 
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