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Ucciso con tre colpi 
a Novate Milanese 
La guerra di droga 
fa la sesta vittima 
• Tre colpi sparati con un'arma 
di grosso calibro. Uno alia testa, 
due al torace. Un' autentica esecu-
zione maturata nel mondo della 
droga. II cadavere di Domenico 
Cianciaruso. 24 anni, e stato ttova-
to ieri mattina prima delle 10, a 
bordo di un'auto parcheggiata in 
via Campo dei Rori, alia perileria 
di Novate Milanese. Cianciaruso, 
native di Bari, residente a Milano in 
vja Poliziano 10, aveva divers! pre
cedent! per droga, Era stato pizzi
cato due volte per detenzione di 
stupefacenti. Prima con 5, poi con 
tre chili di hashish. Gli investigatori 
pensano a un regolamento di con-
tl. E probabile che Cianciaruso ab-
bia pagato con la vita un debito 
non onorato. 

II giovane ha visto bene in faccia 
il suo assassino prima di morire. II 
Hnestrino dell'auto era abbassato. 
E questo lascia presumere che vitti
ma e camefice si conoscessero. 
Impossible perd sapere se I'omici-
dio e stato I'epilogo di una discus-
stone oppure se si e trattato di 
un'esecuzione a sangue freddo. II 
killer ha colpito la sua vittima a di-
stanza rawHcinala sparando tre 
colpi in rapida successione, Se-
condo I primi accertamenti del 
medico che ha stilato il certificato 
dl morte di Cianciaruso, I'omicidio 
potrebbe risalire tra le 23 e le 24 di 
venerdl, E possibile, ma non anco-

ra accertato, che la Fiat Uno sulla 
quale e stato trovato il cadavere del 
giovane, sia stata rubata. Sulla por-
tiera deU'auto c'erano evident! se-
gnidiscasso. 

Cianciaruso 6 la sesta vittima di 
una guerra nel mondo dello spac-
cio, a Milano e nell'hinteriand, 
scoppiata da un paio di mesi. La 
prima vittima e Salvatore Peralta, 
un camionista di origine trapanese 
assassinate) con un colpo alia tem-
pia, la notte del 18 febbraio. L'uo-
mo ha piccoli, insignificanti prece
dent! per droga, ma qualche gior-
no dopo gli investigatori scoprono 
che Peralta si stava facendo strada 
nel giro dello spaccio. Cinque gior-
ni dopo, a pochi passi dalla disco-
teca Scream di largo La Foppa, 
Jonny Roselli e Rocco Lo Faro, due 
giovani quasi sconosciut! nel mon
do dello spaccio, muoiono crivel-
lati dal colpi di una mitraglietta. 
Passano tre giomi e a Cinisello vie-
ne commesso un altro duplice 
omicidio. I cadaveri di Angelo 
Gueli e Domenico Bevilacqua, a 
bordo deU'auto di quest'ultimo, so-
no abbandonati in un parcheggio 
di periferia. Bevilacqua e chiuso 
nel bagagliaio, Gueli e disteso sui 
sedili posteriori. L'autopsia rivelera 
che prima di essere finiti a colpi di 
pistola, sono stati picchiali selvag-
giamente. Entrambi avevano pre
cedent! per droga. E li aveva anche 
Domenico Cianciaruso. 
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Due cene prima del delitto 
• Con chi ha cenato Antonio Tranchini poco prima di es
sere assassinato? L'autopsia «dice» che l'infermiere quaran-
tanovenne, ucciso a coltellate la notte del 29 gennaio, quella 
sera aveva cenato due volte. La prima, insieme a una coppia 
di amici, verso le 20. E poi, intomo alle 24, poco prima di es
sere assassinato con tre coltellate, due delle quali dritte al 
cuore. L'arma del delitto, a lama doppia, potrebbe essere 
uno stiletto, lmpugnato, forse, da mano non inesperta. La la
ma, larga circa 4 centimentri, ha infatti attraversato solo una 
cartilaginee i tessuti molli, non sfiorando lecostole. Negativi, 
invece, gli esami tossicologici. A dimostrazione che Tranchi
ni non assumeva ne alcol ne sostanze stupelacenti. L'uomo 

conosceva bene il suo assassino, al punto da fargli guidare la 
propria auto. II cadavere di Tarchini, intriso di sangue, era 
sul sedile del passeggero. L'infermiere della clinica cardiolo-
gica «Monzino», non e un segreto, amava le donne. E nella 
sua vita sembra ne siano passate tante. Soprattutto da quan-
do Antonio Tranchini si era separata dalla moglie, che ora 
vive insieme al minore dei due figli. Una delle ipotesi investi
gative e infatti il movente passionate. Gli investigatori stanno 
scandagliando tutte la amicizie dell'uomo. In particolare 
una relazione del passato che sarebbe stata molto burrasco-
sa. Senza comunque dimenticare la cerchia delle persone 
piti vicine ad Antonio Tranchini. 

AGENDA 
FESTA 0ELLA DONNA. Spettacolo teatrale a 
concluslone delle inlziative in occasione dell'8 
marzo proppsto dai Coordinamenti donne 
della Cgll e dallo Spi-Cgil. «Tre generazloni e 
una margherita» di Sofia acandurra va in scena 
alia Camera del Lavoro, corso diPorta Vittona 
43, alle 15,00, . 
BRUNO MUNARI. .Spazio tattile. e i! tema 
dell'incontro con I'artista presso Microbrera 
Gallery, via Fiori Chiari 7, alle 17.00. Toccando 
con mano alcune recent) opere d' Munan si 
pu6 riscoprire II placets tattile dell infanzia. 
REUQIONE. «11 sacro postmoderno. La rinasci-
ta del sacro, 1 nuovi movimenti religiosi* e il te
ma deLdibattito con Massimo Injrovigne, diret-
tore del Centra studi nuove religioni e i giorna-

nire) 

la comunlcazione religiosa, Sala Leonardo 
della Fiera, ingresso porta Spinola 2, alle 
15.30. Alle 11.00 (Sala Camperio, pad. 8) pre-
sentazione del libra «Quando la cfiiesa e don
na* (Sperling & Kupfer) di Marta Bellini e Giu
seppe DeCarli. 
AVIS. 1 donatori di sangue e gli aspiranti tali 
possono rivolgersi dalle 8.00 alle 12.00 alle 
parrocchie di piazza Sant'Apollinare e di via 
Padova 269 nonche all'asilo di via Molteni 9 
dove sono presenti le Gquipe mediche dell'A-
vis. Aperti anche i centri fissi Avis di largo Vo-
lontarj del Sangue 1 e via Livigno 3. 

DOMANI 
PALESTINA. «Le elezioni in palestina e in 
Israele: le ragioni deila pace contra gli attentat! 
e la chiusura dei Territori» e il tema del dibatti-
to con Igor Man, editorialista de «La Stampa»; 
Luisa Morgantini, Associazione per la Pace; 

Stefano Chiarini, giomalista de «il manifesto*. 
Alle 21.00, Acli, via Signora 3, 
CINEMA. Per il seminario «Lezioni sul cinema* 
tenuto dal critico Morando Morandini incontro 
su «Come sta il anema italiano?». Alle 18.00 sa
la Isu, corso di Porta Romana 19. 
STORIA FILMATA. Di Milano tra gli anni 1896 
-1943 con la proiezione di inediti documenta-
ri amatoriali. Alia Societa Umanitaria, via Da-
verio 7, alle 20.30. Al termine dibattito con 
Gianni Comencini, Giuseppe Pilleri, Gaetano 
Afeltra, presiede Massimo della Campa. 
UUVO. Presentazione della candidate dell'Uli-
vo non-stop dalle 17.30 alle 22.00 all'lstituto 
Orsoline di viale Maino 38. 

fe*»4fetei§ii 
Se questa mattina affacciandovi alia finestra 

vedrete un cielo di quelli plumbei abbiate fe-
de e non scoraggiatevi: le previsioni metereo-
ralogiche dell'Ersal parlano di un cielo inizial-
mente molto nuvoloso, poi nuvoloso con 
schiarite anche ampie. Se avete in program-
ma una passeggiata non dovreste bagnarvi, 
sono previste piogge deboli isolate e pioviggi-
ni locali solo su Alpi, Prealpi e alta pianura in 
esaurimento nel corso della mattinata. Le 
temperature saranno stazionarie o in lieve au-
mento con minime tra i 3 e i 7°C e massime 
tra gli 11 e i 15. Sono possibili foschie afondo-
valle. Anche domani il cielo sara generalmen-
te nuvoloso con schiarite ampie possibili su 
tutti i settori. 

Precipitazioni generalmente assenti. Tem
perature in diminuzione. 

Citta metropolitana 
Popolosa come la Cina 
manessunolagoverna 

CGIL 

9§flo,*"!ui»i!.|«.*... 
Lavorot sicurezza 
e nuove sflde 
II documento congressuale affron-
ta in modo molto serlo, temi come 
quelle dell'occupazione e della 
qualita del lavoro, che godono cer-
tamente di un'assoluta priorita. Su 
di essi dunque non tornero, per 
sofferrnarmi, Invece, su un altro 
aspetto che considero meritevole 
dl attenzione ed approfondimento. 
Mi riferisco, in sostanza, alia tema-
Uca delle condizioni di lavoro, del
la quale si ha troppo spesso la sen-
sazlone che vengano colti aspetti 
occasionali e parziali, senza che si 
riesca ad intrawedere i'entita com-
plessiva del quadra. Mi limiterd a 
qualche sommaria esemplificazio-
ne, tralasciando gli aspetti retributl-
vi, pur cost importanti, ma gia trat-
tatl con sufflciente ampiezza nella 
elaborazione precongressuale. An-
zitutto, va colto in tutta la sua 
estensione II problema della sicu
rezza del lavoro, al quale il sinda-
cato -e non tutto- si mostra'sensib
le solo con andamento altalenante 
e soprattutto a seguito di fatti di 
particolare gravita (lo dlmostra lo 
stesso modo con cui il problema e 
visto In tutti i documenti congres-
suall), Ed Invece, vi e assoluta ne
cessity di approfondimento, su un 
torreno dl Impegno ma anche dl 
elaborazione culturale. Va colto, in 
tutta la sua rilevanza, il fenomeno 
della concomitanza dei vecchi e 
del nuovl fattori di rischlo, dl cui i 
primi hanno almeno il vantaggio di 

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 e interamente autogestito. 

MCCARDO BUFICI' 

N el dibattito sul tema della pianificazione terri-
toriale nella provincia di Milano, tranne un in-
tervento del consigliere regionale Ballabio sul-
I'Unita, nessuno ha accennato alia questione 
della citta metropolitana. Per schematizzare: 

_ ^ ^ ^ _ attualmente nell'area milanese esiste un ente 
in pill (la Provincia di Milano) e un ente in meno: la citta 
metropolitana. Nessuno sembra contrario alia costituzio-
ne di questo ente, ma nonostante la L. 142, fra un anno o 
meno, andremo a votare per eleggere il sindaco di Milano 
e di numerosi altri comuni. Siamo seri! Chi put) credere 
veramente che il piano territoriale della provincia riesca 
ad incidere su un meccanismo che vede da un lato la pol-
verizzazione di interessi, esigenze e costi di un centinaio 
di comuni (il 60% dei quali sotto i 10.000 abitanti) e dal-
laltro il prevalere delle scelte del Comune di Milano e del
la Regione Lombardia? Bisogna sapere tutti che al di la 
degli interessi speculate che spesso hanno prevalso sulle 
logiche pianificatorie, spesso i piani di lottizzazione sono 
Tunica reale entrata economica.per un comune medio 
piccolo, per cui spesso si da il via a un intervento edilizio 
solo per poter avere un ritomo economico come oneri di 
urbanizzazione. Sta di fatto che questa logica ha portato a 
una situazione insostenibile: gia oggi circa il 33% della su-
perficie provinciale e urbanizzata e entro il 2000 con la 
realizzazione delle varianti approvate si arrivera al 42%. 
La provincia di Milano e una delle aree piQ densamente 
abitate del mondo (1.880 ab/km2) volendo andare oltre 
ai confini amministrativi, da un aereo da turismo, potrem-
mo osservare un'area metropolitana che ha come vertici 
le citta di Varese, Lecco e Milano: un'immensa metropoli 
con poche aree verdi, con oltre cinque milioni di abitanti 
che pur avendo solo il 10% della superficie regionale e 
l'l% della superficie nazionale ha circa il 10% della popo-
lazione nazionale e il 60% della popolazione regionale e 
un Pil ben piu grande di quello di molte nazioni. Volendo 
fermarsi al nucleo dell'area metropolitana gli indici prima 
accennati sono ancora pifl disastrosi (4.500 ab/km2) ol
tre il 55% del territorio e gia urbanizzato (alcuni comuni 
superano 1'80%). In compenso, andando oltre al tema ur-
banistico, abbiamo una gestione di temi come quelli dei 
trasporti, dell'uso razionale di alcune risorsecome lac-
qua e l'energia, o problemi come quello dei rifiuti che 
non riescono ad essere gestiti in maniera omogenea sul 
territorio. La questione della applicazione di alcune leggi 
«ambientali» coma la L.36/94 o la 183/89, non pu6 che 
stridere con questa situazione amministrativa. Pensiamo 
infatti ancora una volta al tema acque che come tutto il 
territorio andrebbe gestito da autorita di bacino 
(1.183/89), ci6 mentre regioni e province hanno come 
elemento di confine amministrativo proprio i corsi d'ac-
qua. Esempio: se consideriamo il tratto postlaquale del-
I Adda, ci accorgiamo che, oltre alia Regione, esso do-
vrebbe essere gestito dalla Province di Lecco, Bergamo, 
Milano, Lodi e Cremona: un assurdo. Con la costituzione 
della citta metropolitana potrebbero con profitto essere 
accentrate tutte lecompetenze pianificatorie urbanisticne 
in un unico ente, costituendo nel contempo municipality 
concepite come aggregazioni territoriali che possono 
identificarsi talora con alcune zone o quartieri di Milano, 
talora come singoli comuni limitrofi altre volte come ag
gregazioni di pezzi di piu comuni. Queste municipaiita, a 
cui deve essere garantita la capacita di amministrare il 
proprio territorio, possono garantire un puntuale rappor-
to con la citta e i suoi abitanti, magari rivitalizzando una 
bandiera della sinistra: la partecipazione. 

* Gruppo di caordinamento 
milanese dei verdi 
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essere noti, mentre i secondi sono 
talora addirittura sconosciuti. Que
sta somma di fattori diversi fa s) che 
si rimanga spesso colpiti dagli in-
fortuni piO "tradizionali" (le cadu-
te dall'alto nel settore edilizio, per 
esempio), mentre sfugge I'enorme 
aumento delle malattie da lavoro 
non tabellate e spesso poco cono-
sciute. Eppure le condizioni ergo-
nomiche, lo stress da lavoro o da 
disadattamento, la monotonia e ri-
petitivita, la difficolta di intrawede
re un nuovo tipo di rapporto tra uo-
mo e macchina, tra uomo e tipo di 
lavoro, sono fattori di rilevantissi-
ma importanza. Un forte impegno 
del sindacato per la completa e 
piena t tuazione delle direttive co-
munitarie e dei prowedimenti che 

' le recepiscono, per la formulazio-
ne di un testo unico che riordini 
tutta la cornplessa e ormai disorga-
nica disciplina, per la messa in 
campo, entro breve termine, di un 
vera e qualificato "esercito" di rap-
presentanti dei lavoratori per la si
curezza, e assolutamente indi-
spensabile ed e condizione impre-
scindlbile anche per la formazione 
di quella cultura della prevenzione 
che nel nostra Paese e ancora cosl 
carente.Ma occorre sottolineare 
anche gli aspetti relativi alia condi-
zipne femminile nel lavoro. Non 
solo non possono dirsi realizzati i 
princlpi di parita consacrati nella 
Costituzione e in alcune importanti 
leggi, ma addirittura sembra assur
do parlare di pari opportunita in 
un Paese if! cui le donne sono an
cora le prime ad essere espulse, e 

spesso per sempre, dal mercato 
del lavoro, in cui perdurano la se-
gregazione settoriale, la dequalifi-
cazione relativa e la stessa discri-
minazione retributiva. La legge 125 
del 1991 e una delle leggi piQ inat-
tuate; e con essa anche quella sul
la imprenditoria femminile. Ma la 
verita e che in tutta la nostra legi-
slazione del lavoro, i! problema 
femminile o non e'e oppure, e vi
sto solo in una dimensione di mera 
protezione, quasi sempre parziale 
e riduttiva. Pochi sembrano ricor-
dare che tra le azioni positive pre
viste dalla iegge 125 ce n'e una di 
particolare nlievo e respiro finaliz-
zata al "favorire, anche mediante 
la diversa organizzazione del lavo
ro, delle condizioni e del tempo di 
lavoro, 1'equilibrio tra responsabili-
ta familiari e professional*! ed una 
migliore ripartizione di tali respon-
sabilita tra i due sessi".Ora, questi 
temi non possono essere affrontati 
come se fossero questioni che ri-
guardano solo le donne, ma devo-
no diventare temi di tutto il sinda
cato, sul quale esso si impegna a 
condurre battaglie di grande peso, 
anche per contribute a formare 
quella "cultura della parita e della 
pari opportunita" che oggi. biso
gna dirlo, e ancora la grande as-
sente.Ma ancora: e giusto affronta-
re il problema del lavoro in termini 
nuovi e parlare di lavori, essendo 
ormai evidente che la tipologia tra-
dizionale si e molto ampliata ed ha 
asssunto vesti e forme assai varie
gate. Condurre sulle nuove tipoio-
gie, dal telelavoro al lavoro parasu-
bordinato, al lavoro atipico una se-

ria riflessione, che non neghi la 
nuova realta, restando ancorati a 
modelli talora obsoleti, ma cerchi 
di trovare nuovi modi di sistema-
zione anche giuridica e nuovi tipi 
di garanzie, magari piu dinamiche, 
e non solo utile ma indispensabile, 
Ma occuparsi della condizione di 
lavoro vuol dire anche saper distin-
guere tra i lavori dawera nuovi e 
quelli vecchi camuffati, tra i lavori 
di reale collaborazione non subor
dinate e quelli in cui si cerca solo 
di nascondere la reale natura del 
rapporto per non pagare i contri-
buti o sottrarsi a precisi obblighi 
contrattuali.Le esperienze mondia-
li ci insegnano che uno sviluppo 
non controllato e la spietata con-
correnza dei mercati lasciati a se 
stessi possono generare forme dif
fuse di precariato instabile e sotto-
pratetto, senza prospettive, ma so
prattutto senza coscienza collettiva 
e senza solidariela. Anche queste 
situazioni, dunque, vannoconside-
rate con estrema attenzione, nella 
consapevolezza che -oltretutto-
una forte dilfusione del precariato 
indebolisce il sindacato e diminui-
sce ulteriormente i rapporti con 
una "base" ormai cosl composita, 
frammentata, talora inconoscibi-
le.Naturalmente, ho concentrato 
1'attenzione solo su alcuni aspetti. 
Sia ben chiaro, comunque, che ac-
centuare la tematica delle condi
zioni di lavoro non significa restare 
ancorati a soluzioni antiquate e 
meramente difensive. Tutt'altio. La 
verita e che bisogna riuscire a con-
ciliare 1'individuazione di un dise-

gno strategico per I'occupazione e 
lanalisi dei fenomeni nuovi, con 
I'esigenza di tutela dei lavoratori, 
occupati e non, contra il rischio 
che i processi di modemizzazione 
spazzino via, assieme alle antica-
glie che vanno rimosse, anche tut
to cio che ha rappresentato una 
conquista irreversibile e che e pre-
supposto indispensabile per il ri-
spetto e la garanzia del lavoro an
che e soprattutto come valore. 

'Senalore 

Franco Gluffrid^ 

Un 23 luglio 
anche per i trasporti 
I contenuti dei documenti congres-
suali mcttono al centro del dibatti
to il problema dell'occupazione. 
La constatazione che l'aumento 
della produzione non rappresenta 
in modo automatico un aumento 
dell'occupazione, pone il confron-
to congressuale sulla scelta di di
versi ed innovativi processi che si 
dovranno tradurre in una seria ri-
sposta alia forte richiesta di lavoro 
da parte delle nuove generazioni. 
La qualita dello sviluppo e un im-
portante campo per sperimentare 
cambiamenti nell'iniziativa sinda-
cale. Si tratta di dare corso all'ana-
lisi e alle scelte presenti nel Piano 
Delors sugli investimenti produttivi 
nelle infrastrutture e nelle reti che 
hanno come effetto la modemiz
zazione del Paese e la creazione di 
vera occupazione. L'arretratezza 
del sistema infrastrutturale deter-
mina una bassa qualita dei setvizi 

e pone il nostra paese distante da
gli standard europei. Gli interventi 
con investimenti pubblici e privati 
per dotare il nostra Paese di un effi-
ciente e funzionale sistema a reti 
per meglio movimentare merci e 
persone rappresenteranno le novi-
ta degli anni a venire. La Lombar
dia in particolare sara interessata 
nel prossimo quinquennio al com-
pletamento e all'awio di operc 
quali Malpensa 2000, llnterporto 
di Lacchiarella, Alta Velocita, che 
rappresentano un vaiido e innova-
tivo banco di prova nel sistema dei 
trasporti e difenderanno i livelli oc-
cupazionali dei lavoratori dei tra
sporti mentre saranno un interes-
sante volano per I'occupazione in-
dotta, Questi ultimi anni sono stati 
interessati da un forte confliito nel 
mondo dei trasporti. Moiti sindaca-
ti autonomi e professional!, per af-
fermare un ruolo contrattuale, 
hanno dovuto ricor. jre ad un con
tinue ricorso alio sciopero che ha 
visto pesantemente compromessa 
la liberta di movimento dei cittadi-
ni del nostro paese. Si deve interve-
nire sul sistema di Relazioni Sinda-
cali affinche in settori dove il con
ditio non e circoscritto alia sfera 
degli interessi dell'impresa e del 
sindacato ma agisce su un sogget-
to terzo - l'utenza - si trovino solu
zioni che diano piu poteri di coin-
volgimento al sindacato e ai lavo-' 
ratori. Le Relazioni Sindacali devo-
no essere codeterminative in mo
do che le scelte contrattuali tenga-
no conto delle informazioni 
ricevute a questi tavoli. In tutta so
stanza si deve realizzare un 23 Lu
glio per i trasporti. II Sindacato, le 
Imprese di trasporto, le istituzioni 
si devono confrontare sui processi 
di organizzazione e ristrutturazio-
ne con pari dignita in modo che le 
innovazioni e le nuove tecnologie 
non siano prerogativa delle contro-
parti. Se il Sindacato non verra 
coinvolto uei processi di cambia-

mento le innovazioni potrebbero 
ricevere un dannoso arresto. Sul 
fronte della rappresentanza si deve 
arrivare rapidamente ad una legge 
per stabilire le norme che attengo-
no alia definizione dei soggetti 
contrattuali evitando il ricorso alio 
sciopero per affermare il soggetto 
titolato alia contrattazione. Questo 
Congresso e difficile e complesso 
in quanta per la prima volta nella 
storia della CGIL chiediamo ai no-
stri lavoratori di confrontarsi e sce-
gliere su tre documenti alternative 
La soluzione del governo dell'orga-
nizzazione non pu6 essere uguale 
a quella dell'ultimo Congresso (Ri
mini '91): non si possono percen-
tualizzare i gruppi dirigenti a tutti i 
livelli se tra loro non si trova la con
dizione per poter rappresentare 
un'organizzazione unita e solidale. 
Si parla di maggioranze e minoran-
ze, govemo ed opposizione. II Sin
dacato non pu6 essere paragonato 
ad altre strutture organizzative in 
quanta diversi sono gli interessi 
che esso rappresenta. Importante 
e decisiva diventa la condizione 
per anivare ad un govemo comu
ne dell'organizzazione: questo sa
ra il campo in cui misurare capaci
ta ed intelligenza del gruppo din-
gente. Accanto ai contenuti del 
progetto sindacale. importante di
venta la costruzione dei gruppi di
rigenti che dovranno rappresenta
re le scelte che il sindacato dovra 
fare nei prossimi anni. In quest'ulti
mo periodo non poche sono state 
le oscillazioni ed e stata awertita la 
mancanza di una tenuta di linea 
nelle scelte da compiere. Abbiamo 
avuto anche dirigenti che hanno 
agito diversamente da quanta de-
ciso all'interno degli organism!. 
Non quindi gruppi dirigenti per tut
te le stagioni ma una classe diii-
gente all'altezza dei processi inedi
ti di cambiamento ed innovazione. 

"Segretano Generate 
FILT/CGIL Lombardia 


