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Cresce il pil, meno l'occupazione 
L'export sara il fattore trainante 

Economia 
lombarda 
involata 
• La Lombardia e in buona salu
te e tutti i suoi indici congiunturali 
registrano segni positivi che si pro-
lungheranno anche per quest'an-
no. Anzi, per quanto riguarda il 
prodotto intemo lordo (pil) sipre-
vede una fase espansiva pju veloce 
che nel resto del paese per i prossi-
mi due anni. Questa in sostanza la 
•fotograflai scattata dall'lrer nel-
I'annuale rapporto sullo stato del-
I'economia lombarda relative al 
preconsuntivo 1995 e alle previsio-
ni per il 1996. 

L'lstitulo regionale di ricerca in 
sostanza parla di deciso awio deila 
<ripresa» seppure con qualche <se». 
Ovvero «a condizione che vi sia 
una situazione politica interna suf-
licientemente stabile da sostener-

\ la, o quanto meno da non ostaco-
lartai. E per quanto riguarda rex-
port, e fattore trainante deU'intera 
economia lombarda insieme agli 
Investimenti deU'imprenditoria pri-
vata, purche ci si orienti verso i 
mercati emergent!, meno redditizi 
neH'immediato ma piu favorevoli e 
slabill nel medio e lungo periodo, 
soprattutto In vista di una rivaluta-
zlone delta lira. 

Secondo I'lier, dunque, que-
st'anno il pil lombardo dovrebbe 
avere una crescita del 3,4%, supe
riors cloe alia media nazionale fis-
sala dal govemo nel 334, e In cresci
ta anche sul 1995 (quasi 195.855 
miliardi) che ha registrato un au-
mento del 3,1% rispetto al 1994, In 
sostanziale paritd col dato nazio
nale* (3i)? In tH6db-slmile dovreb
be pro|ungarsl anche il processo di 
cspansione degli Investimenti, ini-
ziato nel 1995 (6%), ma con un 
tasso di crescita piu contenuto. I 
consumi privati sono previsti in 
rtalzo in percentuale maggiore 
(2,1%) che a livello nazionale 
(1,5%), mentre la variazione dei 
consqmi collettivi, cioft dei semzi 
non destinabili alia vendita, sareb-
be solo dello 0,1%, inferiore quindi 

CGIL 

MM»t"M«M«>«»«»«"m*"""»M*«' 

Unnuovomodello 
organizzativo 
Di fronte ail'evoluzione del sistema 
produttivo e al manifestarsl di ine-
diti (enomeni sociali, la CGIL rico-
nosce I'eslgenza di una disconti
nuita "con le impostazioni e le 
scelte sino a ora adpttate" e la ne
cessity di una "innovazione del 
modello organizzativo". Muove da 
qui II documento che la maggio-
ranza del gruppo dirigente uscente 
propone al congresso della CQL. II 
blsogno di discontinuita si pu6 tra-
durre con le domande: Quale stra-
tegia di individuaztone di nuovi 
modelli organizzativi del sindacato 
confederate? Quale sviluppo delle 
risorse umane impegnate nell'atti-
vita sindacale?Entrambe queste 
declinazionl della discontinuita 
trovano nella lormazione una ri-
sorsa smora troppo trascurata nel
la pratica sindacale. In una pro-
spettiva di discontinuita e di inno
vazione, si pone anche un'azione 
organlzzativa che porti la forma-
zlone sindacale al centra dei pro
cess! dl rlorganlzzazione. 

La Cgil Lombardia sta sperimen-
tando In questo senso alcune posi
tive attivita. Ad esempio, il proces
so di ristrutturazione degli archivi 
organizzativi parte con un percor-
so formativo per un gruppo dl siste-
mistl, alimentatori e utilizzatori de
gli archivi sindacali, con lo scopo 
di orientare lo sviluppo informatico 
e organizzativo dei nuovi archivi 
della COIL Lombardia. Ancora, le 

alia media italiana. 
Per quanto riguarda il mercato 

del lavoro I'lrer segnala un signifi
cative aumento deU'occupazione 
nel 1995 valutabile intomo alle 
40.000 unita, concentrate soprat
tutto nel lavoro autonomo e in par-
ticolare nel settore agricolo cre-
sciuto in un anno da 58.000 a 
95.000 addetti (previsto in crescita, 
del 4,2%, anche nel 1996). Cid no-
nostante il dato non deve far grida-
re al miracolo perche il tasso di di-
soccupazione (6,4%) ecaiatosolo 
dello 0,2% sul 1994 («il numero di 
disoccupati non e preoccupante -
sostiene il prof. Giorgio Lunghini -
ma non per questo deve essere sot-
tovalutato nelle politiche della Re-
gione«), a fronte pero di un au
mento della popolazione residente 
di 61.000 abitanti. Interessante e 
semmai la ripresa della forza attrat-
tiva della Lombardia. 

Per settori produttivi si confer-
ma, dice I'lrer, la wocazione indu
strials - soprattutto manifattunera, 
di media dimensione, e a medio-
alta tecnologia - della Lombardia 
che ancora pesa sulla formazione 
del pil per il 43,7% (25% naziona
le) e di cui si prevede un'ulteriore 
espansione quest'anno del 4,9%. 
Per il terziario private, invece, l'in-
cremento viene indicato come 
•moderate": 2,5%, comunque su
perior al 2,2% del 1995 e all'1,5 
del 1994. 

Congratulandosi con la Lombar
dia per «i successi ottenuti» il presi-
deWe della Regione Formigoni ha 
ammesso che la sua Giunta deve 
fare di piu per favonre un awicina-
mento tra la crescita economica e 
l'occupazione, in parlicolare cer-
cando di eliminare i fattori di debo-
lezza, e attivando tutte le misure 
possibili <a sostegno della piccola 
e media impresa e dell'artigiana-
to>, Ma poi ha anche incitato tutti i 
lombardi a fare la loro parte per 
•rendere stabile la ripresa» 

ECONOMIA LOMBARDA: 
LA CRESCITA PREVISTA 

IL PRODOTTO INTEHNOI 
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Fiat, assemblea 
interregionale 
della FimClsl 
SI rtufikcono oggf a Milano I 
(telagatl (Mia Flm CUI del gruppo 
Flat auto dl Lombardia, Veneto ad 
Emma Romagna par eaamlnara 
llpoted dl aeeordo par II rtnnora 
tfalcotttrattolntagrirbVoaziondato 
chahaauacttatoall'Mamodal 
aMacatlim amploa •paaaovtvacs 
dlbatttto. Ana itunJona, pmao la 
Chi mKanaaa, partadparaino II 
aagratartoganarale dalla Fhn, 

•III 

parH aattora auto, Paolo Baratta. 
hrtanto a aampra piu dun la 

potomlea dalla Flm nol confrontl 
dalla FkNii. II aagratarlo ganaraht 
dalla Flm lombarda. Carlo 
SpraaHco, «wando praianto In 
parncolara la amiazlooa dall'AHa 
Romao-rndteMarato.inunanota 

oppoauJona all'acconlo guktota 

OHraaHoatabHIniantoAlfadl 
Ara*a,eha eon quaal 6000 
dlpaiHlantlcoatttiitocelapKi 
Important* raalta produWva dal 
gruppo Flat ki Lombarda, iwlla 
nostra raglona alia vartanzaaono 
kitaiaaaata la fabbricha OM Ivaco 
dl Braaela a Mantova, la ManHI dl 
Pavlaaaltradlvaraattnrtturadl 
Flat auto. 

Specializzati m trufla 
Compravano tutto, non pagavano mai 

ROSANN* M M U I 
• Erano di gusli elastici nella 
scelta delle merci. Capi d'abbiglia-
mento firmati, motoscafi, condizio-
natori d'aria, mobili, motoseghe, 
cosmetici e chi piu ne ha piu ne 
metta, hno alia panetteria. E, cilie-
gina sulla torta, persino un cuccio-
lo Dalmata L'importante era paga-
re con assegmfasulli. Proventi di 
furti o di rapine Claudio Bosoni, 
Francesco di Mauro e i loro com-
plici, acquistavano (si fa per dire) 
soprattutto a piccoli stock, speran-
do di passare inosservati in tempi 
in cm i truffatori mettono a segno 
colpi miliardan Un miliardmo dl 
merce, comunque, erano nusciti a 
portarlo a casa. Almeno, stando ai 
17 casi finora accertati dai carabi-

meri della compagnia Magenta 
che hanno condotto le indagini, 
ammanettato i due e denunciato a 
piede libera tre compari della 
combriccola specializzata in vere e 
propne prodezze del raggiro.Ma 
inquirenti e investigalori sono con-
vmti che le vittime del raggm di Bo
soni e Di Mauro, entrambi con pre
cedent! specifici, siano ben di pifl. 
E se quaicuno si identifca in que
sta stona, e invitato a presentare 
denuncia. Tenendo presente che i 
due agivano sotto mentite spoglie. 
Fra i nomi pin riconenti: Negro, 
Grosso, De Santis, Perego, Boltolini 
oNovati. 

Per essere credibili, i truffatori si 
spacciavano per titolan di aziende 

perlo piu della provincia di Varese, 
fallite o chiuse da pochi giomi. 
Prendevano contatti con la vittima 
designata e ordinavano la merce 
dando il recapito della societa «de-
funta», facendo in modo di pescare 
fra quelle che avevano ancora una 
linea telefonica attiva II tutto, co
munque, si concludeva nel giro di 
due, tre giomi, proprio per evitare 
che nei gabbati si insinuasse i) 
dubbio. E a giudicare da alcuni no-
mi di societa truffate, Bosoni e Di 
Mauro erano autentici professioni-
sti. Nella loro rete, tra gli altri sono 
cadute: Rielto, Schiapparelli, Gmg, 
Honda, la titolare di un negozio 
Fenetti e per un pelo anche quella 
di Versace. 

E stata propno quest'ultima a 
dare il la alle indagini. I due truffa-

Verso il VII congresso Cgil Lx>mbardia 
Verso il XIII congresso Cgil 
Vincere la sfida -Rer la piena occupazione*. Si confrontano sul documento che ha raccolto la maggioranza al Di-
rettivo nazionale, sindacalisti, delegali e intellettuali. Questo spazio e interamente autogestito. 

condizioni per una maggiore effi-
cienza nella gestione delle risorse 
economiche vengono costruite a 
partire dal coinvolgimento dei re-
sponsabili organizzativi ed ammi-
nistrativi in un percorso formativo 
che assume anche I'obiettivo di m-
dividuare le criticita dell'attuale si
stema di gestione e ammimstrazio-
ne, al fine dl richiamare su di esse 
i'intervento dei decisori. Con cio si 
intende favorire un cambiamento 
della percezione del sindacato da 
associazione di fatto a associazio-
ne che deve rispondere a precise 
regole ed esigenze di trasparenza 
nei suoi rapporti economici inter-
ni, con altn privati e con le istituzio-
ni. 

Siamo convinti che la principale 
rise ,a per Cautoriforma della CGIL 
e una gestione delle risorse umane 
dell'organizzazione stessa, che, tra 
le altre cose, agisca sullo sviluppo 
di capacita professional! collegate 
alia creazione di un clima culturale 
di attenzione alia natura associati
va del sindacato. In questo senso, 
tra le capacita professional! pre-
sentl nell'orizzonte dello sviluppo 
dei quadri sindacali, nentrano con 
un elevato ordine di priorita quelle 
legate alia comunicazione verso 
iscritti e non iscritti e pid in senera-
le le attivita di "marketing" sociale 
(conoscere meglio il nostra "pro
dotto associative" per adeguarlo 
sempre piu' alia domanda che vie
ne dal mondo del lavoro in evolu-
zione e per sostenere il confronto 
con i nostri potenziali competito-
ri). 

Anche per quanto riguarda le 

competenze piu tradizionalmente 
riconosciute al dingente sindacale, 
e necessano adeguare le attuali at
tivita di formazione dei quadri. 
L'affermarsi di una scala regionale 
e territonale nelle dinamiche dello 
sviluppo economico e del mercato 
del lavoro impone approcci ai pro-
blemi del sapere nell'agire del sin-
dacalista non indiffeienziatamente 
nazionali Di nlievo e, in questo 
senso, il percorso formativo per di-
rigenti delle CGIL di Liguna, Pie-
monte, Lombardia e Veneto che si 
e sviluppato in questi mesi sul te-
ma "11 nord, il lavoro I nord, i lavo-
n" Lo sviluppo delle risorse umane 
dell'organizzazione nchiede an
che la formazione di attivisti e dele-
gati il cui legame associativo con la 
CGIL non cornsponde alle tradizio-
nali categone interpretative (ad 
esempio l'appartenenza alia sini
stra politica) A seguito delle novi-
ta intervenute sulle forme di rap-
presentanza nei luoghi di lavoro 
(costituzione contrattuaie delle 
RSU e istituzione legislatrva dei 
Rappresentati dei Lavoratori per la 
Sicurezza), la CGIL deve sostenere 
un impegno di "alfabetizzazione" 
sindacale e di awicinamento alia 
identita confederate di un gran nu
mero di delegati, spesso di prima 
nomina e senza precedenti espe-
nenze, realizzando e rafforzando, 
anche con la formazione, un espli-
cito patto associativo tra attivisti e 
confederazlone Non partiamo da 
zero. Progetti formativi per RSU e 
RLS sono stati awiati, ma e neces-
sario garantime la attuazione nei 
territori attraverso forme di ripro-

duzione diffusa e cadenzata che, 
per raggiungere migliaia di perso-
ne, potranno anche eventualmen-
te richiedere la creazione da parte 
della confederazione (o meglio 
delle strutture regionali confedera-
h) di soggetti economici vicini al 
sindacato, auspicabilmente nella 
forma moderna delle agenzie, e 
non degli stonci enti sindacali di 
formazione professionale La sfida 
e dunque quella di assumere an
che per la formazione sindacale, 
sia dei quadri e del personate tec-
mco del sindacato, sia della gene-
ralita del delegati e attivisti, le ca-
rattenstiche di una formazione 
continua. In questo senso va ga-
rantita anche alia formazione sin
dacale un'attenzione da parte del
la costituenda "Federazione delle 
politiche formative e riceica". 

Cambiarsi per cambiare, puO 
cosi diventare il breve slogan di 
una politica della formazione sin
dacale di lungo respiro che com-
volge il npensamento della nostra 
natura associativa, lo sviluppo di 
nuove capacita personal! per agire 
nelle nuove condizioni economi-
co-sociali, la ristmtturazione orga-
nizzativa e perfino (perche no?> 
l'azione economica del sindacato. 

'Ufftcio formazione 
Cgilbombardia 

TizlanaPediizzi* 
La centralita 
della scuola 
Cosa dire di pifl o di diverso nspet-
to a quanto si legge nelle tesi CGIL 

sulla politica delle risorse umane 
?Mi colpisce un aspetto di metodo. 
E chiaro che non si tratta in questa 
sede di definire piattaforme di set-
tore o di categoria Ma dovrebbe 
essere altrettanto chiaro che la pe-
culianta fondativa di una organiz-
zazione sindacale sta nel gestire le 
politiche del personate. E che le vi
sion! di carattere complessivo che 
caratterizzano e rendono preziosa 
la confederalita in tanto hanno 
funzione in quanto offrono i para-
metri per quello che 6 il vero me-
stiere di un sindacato .Su questo 
non molto nel documento. O qual
che sibillina e forse non pacifica ri-
ga finale che non sembra incorag-
giare forme d! flessibilita e di valu-
tazionedelmerito 

Ed invece e indispensabile per la 
scuola che i parametri di fondo 
delle politiche sindacali vengano 
fondati in sede confederate ed a 
ci6 andra a dare un contribute pre-
zioso la costituzione della Federa
zione Politiche Formative Cid in 
quanto siamo di fronte a sindacati 
autonomi potenti , ad incertezze 
nell'onentamento m'confederale e 
ad una categona amplissima, diffe-
renziata, di difficile gestione ed af-
fronto. Le forze sole di un sindaca
to di categoria si sono trovate in 
questi anni a sobbarcarsi un ruolo 
addinttura di scelte politiche ed ov-
viamente in questa situazione e dif
ficile se non impossible operate 
scelte coraggiose quali quelle che 
la situazione nchiede , mettendo 
insieme le esigenze di efficienza e 
democrazia dei ottadin! e quelle di 
almeno una parte significativa del
la categoria. 

tori, avevano chiesto a uno dei 
punti vendita del noto stilista, una 
serie di abiti da regalare alle pro
pne dipendenti. Ogni capo dover-
va essere confezionato e portare il 
nome dell' ipotehca destinataria. 
Raccolta 1'ordlnazione, la donna 
esegue nei dettagli I desideri del 
•dienten. ma alia consegna, qual-
cosa non la convince. Sporge de
nuncia ai carabinieri. 

Boson! e Di Mauro trovavano ii 
sistema di farsi consegnare la mer
ce pratkramente in strada, preleri-
bilmente in piazza Maciacchini. 
Con rigid di parole e con 1'aiuto di 
complici facevano in modo di can-
carla su mezzi propn che spariva-
no aH'occorrenza. Nel frattempo i 
due si cucinavano» i fomitori rifi-
landogli assegni rubati. 

Poiche vi sono molti che ritengo-
no che sia cruciate per ii paese non 
solo riformare le istituzioni, ma an
che modemizzare la pubblica am-
ministrazione. 

E la scuola a sua volta e al suo 
intemo in una posizione cruciate 
sia per la centralita della sua pre-
stazione per lo sviluppo del paese 
che per la estrema visibility dei cri-
teri di gestione del personate che vi 
opera, criteri che si realizzano con 
la nostra spinta, consenso o conni-
venza.Il fiorire frammentato di inte-
ressi e spinte corporative sembra 
aver messo negli ultimi anni m di-
scussione la necessita e la possibi-
lita dell'esistenza di un " interesse 
comune " che contemperi o dia 
uno sfondo alia difesa di interessi 
particolari 

Donde la tentazione di abban-
donare - dentro o fuori alia nostra 
organizzazione - a se stessi ed alle 
proprie 'spinte settori della dirigen-
za, strati impiegauzi o semintellet-
tuali, il lavoro hammentato, rima-
nendo ancorab al lavoro dipen-
dente stabile di livello medio - bas
so, con essi pero non dando rispo-
sta alia richiesta di non porre in an-
tagonismo equita salariale e 
premio all' efficienza ed al merito 
Sarebbe pero una rinuncia miope 
rispetto alle potenzialita del nostra 
" mercato " , che si evidenziano 
nella disaggregazione degli schie-
ramenti sociali sul terreno politico. 

E soprattutto e miope rispetto al 
futuro in cui le prospettive sembra-
no velocemente cambiare: si sta 
passando dall'affermazione per 
cui le nuove generazioni avrebbe-
ro dovuto cambiare lavoro pifl vol
te nel corso della propria esistenza 
a quella per cui" bisogneracombi-
nare insieme tempi di lavoro di-
pendente, tempi di lavoro autono
mo e tempi di non lavoro " Mar-
giotta96. 

A fronte di tale prospettiva la di
fesa della rigidita, della indifferen-
ziazione e della non valutabilita 
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Edifici malsani 

Dipendenti 
comunali 
in rivolta 
aa Non solo via Pirelli e via Bergo-
gnone. All'elenco dei palazzi di 
proprieta del settore Ediliza privata 
del Comune per cui le Ussl hanno 
sancito le precarie - o inesistenti -
condizioni di agibilita, si devono 
aggiungere i malandati capannoni 
delle officine comunali di via Pom-
peo Leom-2: secondo le Rappre-
sentanze sindacali di base (Rdb), 
piove dai tetti sui macchinari e sui 
materiali stoccati nel reparto fale-
gnameria, manca I'areazione in 
quello di vemiciatura, e si potrebbe 
continuare. Qui, pero, I'UssI non 6 
ancora intervenuta, a causa di un 
cunoso patto stretto tra il dirigente 
del settore Autoparco Gianfranco 
Privitera e i lavoratori del settore 
stesso. in un assemblea organizza-
ta dalle Rdb, il dirigente comunale 
ha proposto di dar seguito alle ri-
chieste dei lavoratori relative alle 
manutenzioni del loro luogo di la
voro in cambio del ritiro del rap
porto all'Ussl. Proposta accettata, 
lavori - effettivamente - iniziati. 

Intanto si e appreso anche - la 
fonte sono sempre le Rdb - delle 
magagne dello stabile in via Pirelli 
19 (sporcizia, estintori senza ma-
nutenzione e porte di sicurezza 
chiuse), via Pirelli 29 (troppi metri 
cubi di carta - con una fotocopiatri-
ce piazzata contro le norme di si
curezza al centra dell'infiammabi-
le deposito - accumulati in un Pa
lazzo che ospita anche abitaziom 
private). 

Ma cosa ne dice I'assessore al-
1'edilizia privata Elisabetta Serri dei 
rilievi mossi dalle aziende sanitane 
a parecchi edifici comunali? "Dico 
che i palazzi non e che possano 
essere rifatti da capo a piedk For
se, assessors, ma nemmeno i lavo
ratori possono svolgere le loro 
mansioni in ambienti in condizioni 
pietose... «Non estremizziamo, il 
caso grave mi pare fosse solo in via 
Bergognonen. Ma almeno sono sta
te deliberate spese per le manuten
zioni necessarie? "Mi pare di sl». 
Daniela Cavallotti delle Rdb ha an
che voluto segnalare la <repressio-
ne» di cui i sindacalisti aderenti alia 
sigla sarebbera fatti oggetto da 
quando sono iniziate le denunce 
suH'insalubrita dei luoghi di lavoro-
negati i permessi sindacali, il dintto 
aU'assemblea e all'informazione 
preventiva prevista dallo statute dei 
lavoratori. 

del lavoro nella scuola assume una 
connotazione di arroccamento su 
rendite parassitarie antagonistiche 
nspetto agli interessi di settori mag-
gioritari di lavoratori. 

Si ritrova ancor in talune posizio-
ni la stucchevole contrapposizione 
fra riforme ordinamentali e di con
tenuto. L'esperienza delle riforme 
nella scuola italiana - che ci sono 
state, ma sono per larga parte falli
te - dovrebbe insegnare che la 
compilazione dei libra dei sogni 
pu6 essere non solo inutile, ma an
che dannosa. Un personate senza 
motivazione, una organizzazione 
senza vita propria, atona esecutri-
ce di elucubrazioni altrui, non da-
ranno mai vita ad un sistema scola-
sticovitale. 

Bisogna alzare gli investimenti 
per la scuola, ma bisogna anche 
eliminare gli sprechi e togliere gli 
assurdi vincoli per le spese. Quanti 
sanno che molte delle risorse fi-
nanziarie stanziate per le scuole 
vanno in avanzo per mancanza di 
motivazione dei responsabili e per 
le pastoie della normativa? 

Bisogna fare alfine la famosa ri-
forma della scuola supenore. Ma, 
per favore, non con una coercizio-
ne di tutte le fasce di utenza dentro 
un grande liceo di sene A B e C , 
modellato sui ncordi di gioventfl 
dell'establishment trasversale che 
ci govema. Altrimenti la selezione 
aumentera.Bisogna difendere la 
funzione della scuola pubblica. 
Purche ci6 non sigmfichi immobili-
smo e privilegio di rendita a spese 
dei figli dei lavoratori che non han
no modo di compensare altrove ed 
a proprie spese le carenze profes
sional! degli intoccabili. 

Solo operando con chiarezza le 
scelte che sono ormai mature nella 
realta potremo cessare di recitare 
la giaculatoria della scuola e rico-
pnre degnamente il ruolo che spet-
ta ad una grande confederazione. 

'Preside mSSctnopamlli 
diMilano, delDirettivoSNS 
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