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. Stanziati dal Pirellone 5 miliardi 

e sveglia la Regione 
• C'6 voluto unallarme rosso da 
brividl, a Lacchiarella, perche in 
Regione I'assessore all'ecologia Ni-
coll Cristiani si prendesse a cuore il 
gravissimo rischio, per I'ambiente 
e la popolazione, rappresentato 
dai serbatol pteni di micidiali vele-
ni Industrial! della ex-Omar, II de-
posito -114 serbatoi contenenti 56 
mila tonnellate di liquami altair.an-
te tosstcl e inliammabili - e una ve
ra e propria bombaeeologica, Ve-
nerdl (SCOTSO. Jl sindaco He^o Ro-
setl - dai dicembre '95 e commis-
sarto straordinario per gli interventi 
dl messa In sicurezza - aveva lan-
ciatd 1'allarme: quattro serbatoi, 
particolarmente malconci, perdo-
novjstosamente (il terreno intomo 
alle cisterne 6 impregnato dl vete-
ni) e con I primi tepori primaverili, 
come segnalato dalla Ussl, c'e il 
pericolo che scoppi un incendio 

disastroso. Al punto da dover pre-
dispone un piano di evacuazione 
dellazona. 

Una posizione decisamente sco-
moda, quella del sindaco, investito 
di maggiori responsabilita e, alme-
no sulla carta, anche di maggiori 
poteri per accelerate gli interventi 

> di messa in sicurezza e bonifica, 
ma senza una lira per sostenerli. 
Nel dicembre scorso la Regione 
aveva stanziato due miliardi, una 
briciola (ispetto at 12 miliardi chie-
sti dal Comune per «disinnescare» 
almeno i 4 serbatoi piu malconci e 
pericolosi. Per non parlare dei 60 
miliardi circa che, come sottolinea 
il sindaco, occorrono per svuotaie 
le altre cisterne, smaltime il conte-
nuto, bonificare il terreno e la fal-
da. leri mattina, mentre un gruppo 
di cittadini del Comitate locale ma-
nifestava al Pirellone, Roseti ha 

partecipato ad un incontro con 
I'assessore regionale Nicoli Cristia
ni. Risultato: da venerdl prossimo 
la Regione mettera a disposizione 
aim 5 miliardi, in aggiunta ai 2 gia 
stanziati, per la messa in sicurezza 
dei serbatoi, a partire da quelli piii 
deteriorati, Nicoli si e inoltre impe 
gnato a chiedere al govemo un 
nuovo decreto di nomina per il sin-
daco-commissario che estenda i 
suoi poteri anche alia fase dello 
smallimento e della bonifica. Que-
sta volta, per6, non solo "investitu
re* ma anche qualche soldo in piu 
a disposizione per dar seguito agli 
interventi tecnici. II Pirellone chie-
dera al ministero per I'ambiente di 
trasferire altri 30 miliardi (fondi gia 
destinati alia Regione Lombardia) 
diiettamente al smdaco-commis-
sario. Una «somma sufficiente - al
meno secondo la Regione - a 
completare tutta la bonifica, stima-
ta prowisoriamente in circa 30 mi

liardi*. Nel pomeriggio Pietro Rose
ti e stato ricevuto dal prefetto, a cui 
aveva prospettato la gravita della 
situazione. * 

Per il sindaco e per la gente di 
Lacchiarella si tratta senz'altro di 
una boccata d'ossigeno ma la pru-
denza e d'obbligo. «Come sempre 
- commenta Roseti - si decide sul-
l'onda dell'emergenza. Anzi, in 
questo caso di un'emergenza nel-
l'emergenza. £ un primo passo 
avanti, positive ma parziale. Non 
possiamo assolutamente fermarci 
qui». Di ben altro tenore il com-
mento di Nicoli Cristiani: «La Re
gione si priva in un solo colpo di 
una grande fetta del proprio bilan-
cio destinato agli interventi am-
bientali, ma lo fa cosciente che le 
mezze soluzioni non sono una 
buona politica: con i 37 miliardi 
impegnati nel giro di due anni al 
massimo sul problema di Lacchia
rella non dovremo piO tomare». 

L'assicurazione non paga piu 

La pellicceria preferita 
dai ladri: secondo colpo 
miliardario in sei mesi 

• Furto miliardario in una pellic
ceria di viale Monza. I ladri I'aveva-
no gia «visitata» nel settembre scor
so. Anche allora il bottino toccava 
il miliardo. L'assicurazione non ha 
piQ voluto rinnovare la poliza. 
Preoccupazione dei dipendenti, 
che temono per il loro futuro. leri il 
signor Valeriano Cosimo Prato, ti-
tolare deU'omonima pellicceria di 
viale Monza 117, ha preferito non 
mettere piede in negozio e starse-
ne chiuso nella sua abitazione di 
Brugherio. Dopo il furto dell'altra 
notte e ko. I ladri, be o forse quat-

HD persone, nottetempo si sono 
portati via qualcosa come 200 ca-
pi. Valore, circa due miliardi. Ma il 
bilancio definitivo dev'essere an-
cora stilato. A nulla sono servirJ i si-
stemi di allarme, uno con una so-
cieta di vigilanza privata, laltro col 
113, che e scattato quando la poli-
zia aveva gia avuto la segnalazione 
da un inquilino svegliato dai rumo-
ri e dal suono della sirena. I ladri 
sono entrati nel laboratorio - ate
lier al quale si accede dal cortile 
del condominio. Hanno forzato la 
saracinesca, scassinato la porta a 
vetri antiproiettili e hanno fatto 
manbassa. 

Quando la polizia e arrivata sul 
posto ha trovato un lungo tubo di 
ferro. Pensavano a un amese usato 
dai ladri, invece era I'asta che serve 
per appendere le pellicce, comple-
tamente vuota. Ma i ladri hanno 
pescato a larghe mani anche nelle 
pelli ancora da lavorare. Un dan-
no, che a una prima soma am
monia sui due miliardi. Fra i capi 
piu pregiati: due pellicce di cincilla 
e una di ocelot, praticamente sen
za prezzo da quando le pelli sono 
state bandite dal commercio per la 
satvaguardia della specie. La ven-
dita e consetita soltanto a chi le 
aveva in magazzino prima dell'en-
trata in vigore della legge. 

La pellicceria, che vista dalla 
strada sembra un modestissimo 
negozio a una vetrina con esposti i 
capi meno •sgargianti-, e aperta da 
oltrel5anni. 
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Verso il VII congresso Cgil Lombardia 
Verso il XIII congresso Cgil 
Vincere la sfida 'Per la piena occupazione: Si confrontano sul documento che ha raccolto la maggioranza al Di-
rettivo nazionale, sindacalisti, delegati e intellettuali. Questo spazio 4 interamente autogestito. 

aiannlMaMall* 
Rlconverslone ecologies 
deil'economia 
Oil estensori del programma del-
PUlivo ml perdoneranno se indico 
questo documento congiessuale 
della CGIL come esempio da assu-
mere percomunicare in modo effi-
caceeid che si propone, 

Ml riferisco innanzi tutto alia vi-
gorosa Introduzione: in essa ven-
gono esposti gli element! essenziali 
di analisi e di proposta e si disegna 
una 'Visions del mondo" realmen-
te innovatjva, che traduce cioe un 
vero sforzo di rottura che la CGIL 
ha operato in questi anni rispetto 
ad un approccio di politica econo-
mica e sul iwlo del sindacato che 
ha caratterizzato nel decenni scor-
si II sindacato italiano. 

In che cosa consiste questa in-
novazione? Porre oggi al centra 
dell'azione sindacale robiettivo 
della piena occupazione costringe 
Infatti a prendere atto della rottura 
tra stato deil'economia e stato del-
I'occupazione, conseguente all'e-
norme aumento di produttlvita' e 
alia mondializzazione delle produ-
zlonl. Da cio la necessita di politi-
che economiche innovative, "con 
chlare priorita' programmatiche". 
Ed e con vera soddisfazione che 
vedo la questione ambientalecol-
locata tra queste priorita: nel dupli-
ce aspetto di emergenza epocale, 
ma anche di concrete terreno di ri-
lancio dell'occupazione. E questo 
II punto d'airivo dl un processo di 
rifiessione che porta la CGIL, II mo-
vimento sindacale, a rompere con 
un'Impostazione che negli anni 
scorsl aveva visto tante volte lo 
scontro drammatico tra cittadini 

che difendevano il loro posto di la-
VOID ed altri cittadini che difende
vano il loro diritto alia salute- al 
contrario, oggi, il sindacato inten-
de assumere la questione ambien-
tale come "un valore, piuttosto che 
un vincolo" e punta decisamente 
ad una "riconversione ecologica 
deil'economia". 

Nel capitolo dedicato all'am-
biente questa impostazione viene 
poi articolata sulla base dell'assun-
zione di obiettivi e proposte co-
struiti in questi anni dall'ambienta-
lismo italiano, fin dagli anni del 
movimento antinucleare E d'ob
bligo ricordare allora - come punto 
di partenza di questo dialogo -
quel libro bianco della FLM che, al-
I'inizio degii Anni 80, nflutava la 
scflta nucleate come strumento di 
riluncio deH'elettromeccanica lta-
liana e indicava piuttosto le tecno-
logie per il nsparmio energetico e 
I'uso delta energie pulite e nnnova-
bili. Ora si tratta di approfondire, 
per 11 futuro, la collaborazione. Dal 
movimento ambientalista conti-
nueranno a venire proposte inno
vative, ma esse possono acquistare 
maggior concretezza dal confronto 
continuo con il sindacato e, so-
prattutto, diventare vertenze. E vo-
glio qui avanzare due esempi. II 
primo nguarda il recupero salaria-
le previsto dagli accord; di luglio 
per i lavoratori dipendenti 

E proponiblle che una parte del 
recupero dovuto sia fomita ai lavo
ratori - piuttosto che come salario 
per il rilancio di consumi intemi 
sempre piu "insostenibili" - come 
prowedimenti rigorosamente 
quantiflcati In materia di stato so-
clale, prestazloni sanitarie, diritto 
alio studio? E ancora: e proponibl
le da parte di ambientalismo e mo

vimento sindacale lanciare una 
campagna congiunta per mtrec-
ciare risanamento del debito pub-
blico, occupazione e ambiente, 
per esempio con la proposta di cit
tadini di sottoscrivere BOT per i 
quali due punti di interesse venga-
no trattenurj dallo Stato per inter
venti urgenti per la salvaguardia di 
beni amstici e ambientali e conse
guente occupazione a cid finaliz-
zata? Sono proposte owiamente 
da approfondire, mentre sul terre
no del risanamento urbano, del n-
sparmio energetico, della mobilita, 
dell'agricoltura, della difesa del 
suolo, del cabotaggio costiero, del
la ristrutturazione ferroviaria, delle 
produziom chimiche, si tratta di 
perfezionare la "cantierabihta" dei 
progetti 

Riduzione dell'orario di lavoro, 
lotta all'esclusione e aU'emargina-
zione sociale, tempi di vita, federa-
lismo, dimensione europea delle 
soluzioni, sono altre tematiche del 
documento congressuale ben in-
trecciate con la questione centrale 
della piena occupazione, che vie
ne presentata - e questo I'ultimo 
elemento che voglio sottolineare -
come "questione decisiva per una 
risoluzione democratica della stes-
sa ensi politica e istituzionale del 
Paese" Non puO sfuggire l'impor-
tanza - dal punto di vista politico -
di questo assunto. In un tempo di 
esasperato distacco tra il dibattito 
della politica e la concretezza delle 
condizioni di vita della gente, il sin
dacato propone con forza la ri-
composizione e, in ogni caso.ricor-
da a tutti che, per parte sua, si fa 
garante contro derive di altra natu
re che si volessero imprimere, ap-
punto, alia crisl politica e istituzio
nale. E questo resta una garanzia e 

una sicurezza, per tutti. 
'Gruppo PoriamenUre 

Progressisli-Fedemtiuo (Verdi) 

Antonio FanMjga*,. 
Federalismo 
e unita sindacale 
Non e un fatto usuale che il Con
gresso della CGIL si svolga in pre-
senza di una campagna elettorale 
che e iniziata da tempo e che forse 
si concludera il 21 aprile prossi
mo Anche questo fatto dimostra 
l'eccezionalita della situazione po-
lihco-istituzionaie e di quella eco-
nomico-sindacale. Inoltre c'e il pe
ricolo che il confronto-scontro elet
torale sia tutto incentrato sulle ri-
forme istituzionali (necessarie) 
trascurando e mettendo in secon
do piano i problemi economici del 
paese a partire dall'inflazione e 
dall'occupazione.Si pongono cer-
tamente problemi di riforma delle 
istituzioni dello stato, in Europa e 
nel mondo non mancano modelli 
da osservare o imitare con i dovuti 
aggiustamenti, se un'intesa in que
sto senso e mancata pnma delle 
elezioni, il risultato elettorale ri-
schia di riconsegnarci una situazio
ne piu complicata con il pericolo 
di aggravate anche i problemi di 
fondo del paese. Allora e bene che 
la campagna elettorale affronti tut-
te le questioni, che i partiti e gli 
schieramenti in campo si pronun-
cino prima del voto, su con chi e 
come vogliono affrontare tutti i 
problemi reali del paese per mette
re quindi in condizione tutti gli elet-
tori di potere scegliere e giudicare 

II sindacato, 6 bene ricordarlo, 
non pud spendersi in quanto tale a 
favore o contro gli schieramenti in 

campo, ma pud e deve avanzare la 
propria opinione su problemi eco
nomici e sociali piu gravi e battersi 
perchiedeme la risoluzione positi-
va. In questo contesto il congresso 
della CGIL sviluppera sicuramente 
un confronto interno, ma dovra 
parlare anche al paese. II Congres
so confederate rappresenta un'im-
portante occasione per tenere in 
primo piano i problemi economici 
e sociali, anche nello scontro elet
torale, e per dare voce ai problemi 
del lavoratore nell'agenda politica 
del confronto istituzionale. 

Non tutti i documenti congres-
suali hanno questa caratteristica e 
valenza generate. Infatti al docu
mento di maggioranza si contrap-
pongonp documenti "segnaposto" 
con caratteristiche partjcolari o 
peggio ancora con la caratteristica 
di mozione di partito. Personal-
mente mi ritrovo in modo convinto 
sul documento di maggioranza, 
perche esso compie lo sforzo di 
reinsediare il sindacato rispetto al
ia condizione generate dei lavora
tori e del paese.Per la prima volta il 
documento ha la caratteristica di 
essere aperto alia discussione e al
ia sua definizione attomo ai temi 
important* quali ileambiamento, il 
lavoro, il loro riconoscimento so
ciale, la piena occupazione. Questi 
temi vanno affrontati tenendo con-
to dei grandi processi di trasforma-
zione awenuli e in atto. Semplifi-
cazioni o soluzioni miracolistiche 
non sono necessane ed anzi sono 
dannose Per quanto mi riguaida 
vorrei soffermarmi su tie questioni 
che credo vadano approfondite e 
rafforzate . La pnma nguarda il 
problema del decentramento dei 
poteri e del federalismo, problema 

Nel settembre scorso ha subito 
un altro furto. Allora la cifra si aggi-
rava sul miliardo. Dopo una lunga 
serie di indagini, spiega il respon-
sabilevendite del negozio, l'assicu
razione ha saldato il danno solo a 
fine febbraio, nella misura di circa 
un terzo. Poi, non ha piu voluto rin
novare la polizza. Questo nuovo 
danno rimane quindi totalmente a 
carico del titolare. I dipendenti, 
cinque in tutto, fra negozio e labo
ratorio, sono seriamente preoccu-
pati per il futuro: temono che il tito
lare dell'azienda dichiari forfait. 
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Sentenza 

Infermiere 
sbaglia, paga 
Fospedale 
aa Un infermiere sbaglia e con il 
suo errore danneggia il paziente' 
L'ospedale deve pagare i danni. 
Sembrerebbe questo il principio 
stabilito da una sentenza pronun-
ciata dalla prima sezione del tribu-
nale civile di Milano nei giomi 
scorsi. 

L'ospedale in questione e il San 
Raffaele e i fatti si riferiscono al 
1987 (i tempi della giustizia civile 
sono quelli che sono...). II20 giu-
gno di quell'anno si presenta al 
pronto soccorso deH'ospedale una 
bambina di otto anni con un brac-
cio rotto. Niente di grave, le radio-
grahe eseguite immediatamente 
parlano di una frattura del radio si
nistra e i medici prowedono alia ri-
composizione e alia successiva in-
gessatura che la ragazzina dovra 
sopportare per non piu di venti 
giomi. Fin qui tutto bene. II guaio 
arriva venti giomi piu tardi, quando 
Angelo Losito, il padre della picco-
la, riaccompagna la figlia al San 
Raffaele per fade togliere la fasti-
diosa protezione al braccio. Nel ri-
muovere l'ingessatura, un infer
miere perde per una attimo il con-
trollo della motosega utilizzata in 
questi casi e provoca una seria le-
sione cutanea al braccio della 
bambina. 

Dal punto di vista medico I'inter-
vento riparatorio sulla nuova ferita 
viene eseguito immediatamente, 
ma sull'arto della giovanissima pa
ziente rimane ben visibile una ci
catrice. Per questo il genitore deci
de di fare causa all'ospedale per 
ottenere un risarcimento del dan
no subito. Quando la vicenda ap-
proda alia prima sezione del tribu
nate civile, i giudici dispongono 
una perizia medica per stabilire va-
lutare la gravita della lesione pro-
vocata dalla disanenzione dell'in-
fermiere al braccio della bambina. 
E alia fine il responso dei periti par-
la di «una cicatrice disestetica visi
bile anche da lontanon, conse-
guenza che si somma all invalidity 
temporanea sofferta dalla paziente 
subito dopo l'incidente. Morale: il 
San Raffaele e stato condannato a 
risarcire tre milioni per I'invalidita 
temporanea, Ire milioni per il dan
no morale, sette milioni e mezzo 
per il danno bkilogico permanente 
(la cicatrice). Oltre al pagamento 
delle spese per la causa, quantifi-
cate in otto milioni. DGP.R 

anche sindacale. Una scelta forte-
mente europeista non e in con-
traddizione con un reale decentra
mento statuale. Su questo punto 
bisogna decentrare di piu o, me-
glio ancora, rovesciare il ragiona-
mento, tutto 6 regolato dai poteri 
locali, tranne ci6 che e definilo co
me centrale. Quindi il decentra
mento, non come concessione del 
centre, ma una nuova struttura di 
poteri statuali, basata su un forte 
rinnovamento e di federalismo so-
lidale anche come risposta posihVa 
a negative posizioni separatiste. 
Anche per il sindacato questo pro
cesso deve introdurre innovazione 
e cambiamento. La Confederazio-
ne nazionale deve essere costruita 
a forte base regionale e locale, e 
cio deve portare a modifiche statu-
tarie nella composizione e nelle 
modalita di costruzione degli orga-
nismi dirigenti nazionali e congres-
suali. Costrjire cioe organismi in 
parte eletti direttamente dai con-
gressi regional) di categoria e con
federals 

La seconda questione attiene al
ia strategia contrattuale per defini
te nuove e piu avanzate relazioni 
di poliuche sindacali e industrial!. 
C'e qui un attacco al modello san-
cito nell'accordo del 23 luglio 
1993, che non e solo della Confin-
dustria, ma che e anche interno al 
sindacato che va decisamente re-
spinto. La democrazia europea de-
linea anche modelli sindacali che 
fanno della partecipazione e del 
contralto un asse fondamentale. II 
modello del luglio '93 pud essere 
la versione italiana di nuove regole 
sindacali. Quel protocollo, per pro-
durre effetti positivi, ha bisogno di 
comportamenti coerenti delle parti 
sociali; govemo, impresa e sinda
cato. Cid non e awenuto e vi 6 sta
to un aggravamento della situazio
ne dal punto di vista della difesa 
deiredditiedell'inflazione Ora c'e 
chi dice:" noi 1'avevamo detto"; 
questa impostazione va radical-
mente cambiata. La mia opinione 
e opposta, e cioe quella che chie-
de la completa attuazione di quel-
1'accordo; cioe va bene il modello, 

quello che non va sono i compor
tamenti non corretti e coerenti. La 
politica dei redditi e un fatto im-
portante se nguarda tutti i redditi e 
non solo i lavoratori dipendenti; e 
soprattutto se a questo tipo di inte-
se seguono penalizzazioni nei 
confronti di chi non ha comporta
menti coerenti, come voleva il sin
dacato durante il negozialo. Per 
questo penso che valga la pena dl 
battersi affinche le modalita e i 
contenuri deU'accoido del luglio 
93 diventino realta, prima di pen-
sare ad altre impostazioni. 

La terza questione e 1'unita sin
dacale. Questo tema non put es
sere legato alle varie situazioni pre-
senti di volta in volta; oggi vi sono 
tensioni e difficolta, ma quando 
mai non ci sono? La costruzione di 
un sindacato unitario forte, rappre-
sentativo, autonomo e democrati-
co va artuata e non predicata. La 
mia opinione e che queste condi
zioni ci sono da tempo, ma ognu-
no trova o cerca alibi per non fare 
1'unita. Anzi il paradosso sembra 
che la CGIL, che e per vocazione 
unitaria, appare piu fredda su que
sto tema rispetto ad altri. Vogliamo 
dimostare che non e cost? Per fare 
cid bisogna che il Congresso deci-
da una vera fase costituente, defi-
nendo regole e opzioni sull'unita 
come scelta irreversible, coinvol-
gendo gli iscritti al sindacato in 
questo democratko processo. Le 
diversita di opinione nel sindacato 
e tra i lavoratori devono rappresen-
tare una ricchezza e non un osta-
colo al processo di unita. II plurali-
smo delle idee e della opzione de
ve essere un patrimonio del sinda
cato unitario che deve combattere 
le resistenze delle burocrazie cen
tral! e periferiche. E certamente 
possibile dar vita ad un sindacato 
unitario con tutto il suo necessario 
pluralismo, se il problema non 6 
certamente di data, lo e sicura
mente di decisioni. Vogliamo deci-
dere un referendum sull'unita da 
sottoporre agli iscritti di CG1L-CISL-
UIL? 

*segretorio generate 
aggiunto CGIL Lombardia 


