
AMBIENTE. Veltroni, Bandoli, Testa a confronto con esperti 

SI terre nonacmoaMllMoil convegno 
pnnwuo dalla dbezkxie nazkmal* del Pds a 
dalla hdaradona mllanaw dalla Quatela 
Intttolato: (Del rifiuti una rlwrta: vano una 
geottone dal rilbrtl aolMI uibanl per II lecupero 
dl mataria ad onergla a lo avlluppo dl nuova 
ImprendrtoriaHta a port dl lavoro-. Eaperti, 
poirllcl a amminlitratorl dlaeutaianno par tutta 
lagtonurUoomanlpreuollckcotodelui ? 
•tempa.lnconoVenedalfi.Aprlrallavorl > 
Ignazlo Ravni, moderatore Ugo TargeM, 
vleapraaldanta dalla provtnda dl Mllano. In 
mattlnaia aono pnwttH kiterventJ dl: Olancario 
CNeea, dal poUtacnko dl Mllano, Rtccardo 
Tantl dl Area Ravanna, Bamardo Ruggerl, dal 
PoHtecrrfeo dl Torino, Demetrio PKea (dl eiri 
anttdplBmolnquattapaglnaunlntarvanto) 
deirUMvenltodl MHano, dlVttoFoa, dalla 
clinlca dal lavoro. Nal pomarlgglo (modaratora 
Rorwua Bauoll) Intananranno Walter 
GanapbH, aaataaora all'amblanta dl Mllano, 
Stefano ToruMlo, pmManta dal conwrzlo 
Caaarta3,OluaappaTlrantl,pra»ldanla 
itointomdl Cremona, aiuseppeSverzellati, 
praaMente dl Federambiente, Franco Qerardlni, 
dalla commlatlone ambiente dalla camera. Alia 
18,45 lavola ratonda moderata da Sergio 
OentlU eul parteclperanno Walter Valtronl, 
Angekt AlraMI, FuMa Bandoli, Andrea Braann, 
Gloria Buffo, QluHana Farroflno, Ermata 
Raalaeel, Chlcco Testa. 

U
na domanda immediata e 
spontanea: perche un en-
nesimo Convegno nel 
quale si parla di rifiuti? La 

risposta e semplice: perche l'o-
bieltivo che si vuole perseguire e 
diverse da quell! usuali. II punto 
di partenza e l'osservazione che 
in Italia manca una strategia poli-
tica rispetto al «ciclo dei rifiuti». 
Una causa, certamente non se-
condaria, di questa mancanza e 
la separatezza tra i potenziali 
«progettisti»: university e enti di ri-
cerca che, a partire da intuizionl 
proprie e da sollecitazioni ester-
ne, dovrebbero produrre nuova 
cultura e nuova conoscenza; in-
dustria e enti locali (Region!, Pro-
vincie e Cornuni), che dovrebbe
ro recepire I'innovazione e tra-
sformarla in nuove tecnologie e 
in nuove procedure di gestione e 
di servizi; forze politiche (in parti-
colare, quelle di governo) che, 
aprendo e chiudendo il ciclo, do
vrebbero prima dettare le linee 
politiche e poi stimolare, favorire, 
verificare e selezionare le innova-
zioni utili per il miglioramento 
delle normative e della qualita 
dell intern ciclo. 

La deflnizione di una cornice 
culturale di riferimento e un pri-
mo necessario passaggio per la 
realizzazione di questo circolo 
virtuoso*. A tal fine, si vuole tenta-
re di flssare alcuni riferimentl. 

CGIL 

Rofalba Cicero* 
Quando la tecnologia 
uccide II lavoro 
Qualehe tempo fa, in televisione, 
ho visto un'intervista alia figlia di 
un operaio di una grande azienda 
metalmeccanica, che concordava 
con suo padre nel dire: «Una volta 
si, che gll operai erano felici!» Que
sto aggettivo, cosl forte, mi ha po-
sto molti interrogativi: e mai possi-
bile che, per una ragazza tanto gio-
vane, la felicita sia cosl strettamen-
te legata al lavoro? E mai possibile 
che, in una situazione tecnologica-
mente piu arretrata, quando il la
voro manuale pesava, e molto, si 
vivesse meglio di oggi? Questi e al-
tri interrogativi mi hanno accom-
pagnato per giomi, inducendomi a 
riflettere su come i nostri compor-
tamenti e la stessa percezione che 
abblano di noi stessi siano profon-
damenle modificati dai cambia-
menti che awengono, a tutti i livel-
li, nel lavoro, nella societi, nella vi
ta politica. E indubbio che tomi a 
presentarsi a ciascuno, con lorza, 
la necessita di vedere realizzato se 
stesso attraverso il proprio lavoro, e 
questo, in se, e, si, un lattore positi
ve ma ci pone inevitabilmente un 
interrogativo' quanto pesa la po-
chezza delle alternative, dalla po
verty dei rapporti social), all'allen-
tarsi dei Iradizionali legami di vici-
nato, alia cerchia familiare che di-
venta sempre plfl ristretta? Perso-
nalmente, su questo aspetto, fac-
cio fatica a formulare un giudlzio; 
non saprel dire se sono piu o meno 
numerosi di ierl i lavoratori che 
non riescono a riconoscersi nel la
voro che fanno. Possiamo soltanto 
costatare che molti sono I cambia-
mcntl Inlervenutl in questi ultlml 
annl. nella organizzazionc del la
voro, nel contenuto professional; 

La rivoluzione 
al tempo dei rifiuti 

I cicli produttivi industriali so
no sistemi complessi nei quali le 
materie prima vengono trasfor-
mare in prodotti a piu alto valore 
aggiunto; una parte delle materie 
prime e trasformata in sottopro-
dotti e residui, che contribuisco-
no all'impatto ambientale dei 
process! industriali. La situazione 
e analoga per i cicli di trasforma-
zione operati in altre attivita pro-
duttive (per esempio, in agricol-
tura, nei sistemi di produzione 
dell'energia, nei trasporti, ecc). II 
rapporto tra i cicli produttivi p di 
trasformazione e il loro impatto 
ambientale e uno dei nodi della 
politica economico dei Paesi in-
dustrializzati. Lo studio e le pro-
poste di soluzione di questo pro-
blema richiedono una visione si-

OEMemUOMTM-
stemica dell'ambiente, come in-
sieme interattivo, caratterizzato 
da component! naturali, sociali e 
tecnologiche e dai rapporti che 
tra queste si instaurano. 

Le politiche del «ciclo dei rifiu
ti" si collocano in questo contesto 
di interazioni complesse e non 
possono quindi essere trasforma-
te in modo socialmente accetta-
bile se non ne vengono deflniti gli 
orientamenti. 

Gli orientamenti strategici de-
vono fare riferimento alle politi
che comunitarie che si basano su 
quattro punti fondamentali: ridu-
zione della produzione di rifiuti, 
loro rivalorizzazione o riuso, otti-
mizzazione del trattamento e del-
lo smaltimento finale, regola-
mentazione dei trasporti. 

Obiettivo dell'innovazione tec-
nologica e di dare un contributo 
sostanziale alia riduzione della 
quantita di rifiuti prodotti, attra
verso lo sviluppo di tecnologie 
pulite. D'altra parte, le scelte poli
tiche possono comportare modi-
fiche anche importanti al nostra 
attuale stile di vita: si pensi al pro-
blema della riduzione degli im-
ballaggi e al suo impatto, per 
esempio, sul rapporto tra aziende 
a conduzione familiare e grande 
distribuzione. 

La rivalorizzazione e la riutiliz-
zazione o il reinserimento del n-
fiuto nel cicio economico. La ri
valorizzazione puo essere oftenu-
ta mediante: reimpiego, riciclag-
gio, rigenerazione, recupero di 
materie prime, recupero energe-

tico. La scelta non pu6 essere 
univoca e predeterminata, ma e 
guidata dalla peculiarity del terri-
torio interessato, da fattori eco-
nomici e dalla compatibility am
bientale 

1 rifiuti non rivalorizzabili devo-
no essere trattati e smaltiti. L'otti-
mizzazione del trattamento e del
ta smaltimento finale e una parte 
importante del ciclo globale, che 
deve pero essere ricondotta nei 
suoi termini reali. La termodistru-
zione e una tecnologia accettabi-
le e affidabile, specialmente per 
rifiuti differenziati, purche venga-
no adottate le miglion tecnologie 
disponibili, ossia le piu idonee a 
garantire un elevato livello di pro-
tezione per lambiente e la salute 
pubblica, i migliori criteri di ge
stione e corrette procedure di 
controllo di qualita. La messa a 
dimora di rifiuti indifferenziati e 
una tecnologia non piu accetta-
bile, anche per gli aspetti di im
patto ambientale e per 1'indispo-
nibilita di siti adeguati Tuttavia, 
gli lmpianti di scarico controllato 
sono indispensabili per lo smalti
mento finale, dopo opportuna 
inertizzazione, dei residui ottenu-
ti nei vari trattamenti. 

Per quanto attiene alia regola-
mentazione dei trasporti, i rifiuti 
dovrebbero essere trattati il piu vi-
cino possibile al luogo di produ

zione. I rifiuti nciclabih dovrebbe
ro invece essere esenti dal princi-
pio della vicinanza. 

A questo tentativo di definizio-
ne di una cornice di riferimento, 
sarebbe stato opportune affian-
care delle considerazioni sulla 
collocazione dell'ltalia rispetto al 
quadra strategico comunitario. 
Poiche questo non e possibile per 
ragioni di spazio, si accenna sol
tanto alia collocazione rispetto 
alle attivita di R&S e di formazio-
ne. 

Sul primo punto: la bassa per-
centuale del prodotto interno lor-
do destinata al finanziamento 
delle attivita di R&S e la reale diffi-
colta, ma anche spesso I'incapa-
cita, di spendere le risorse dispo
nibili hanno portato a una gene-
rale caduta di attenzione rispetto 
a questo tema, sia all'intemo che 
all'esterno della comunita scien-
tifica. Questa caduta di attenzio
ne si pud leggere, per esempio, 
nel mancato awio del Progetto 
Finalizzato Ambiente e Habitat 
(proposlo dal Consiglio Naziona-
le delle Ricerche fin dal 1990), 
che ha come linea portante la 
qualita dei servizi ambientali e 
della loro gestione e dedica una 
parte cospicua delle attivita previ-
ste alia soluzione di problemi le
gal! al ciclo dei rifiuti. 

Le attivita di formazione inve-
stono almeno due livelli- la for
mazione professionale (in parti-
colare, quella di competenza del
le Regionf) e quella universitaria 
e post-universitaria. Negli ultimi 
anni sono stati istituiti nuovi corsi 
di laurea (in Scienze Ambientali, 
in Ingegnena dell'Ambiente e del 
Territorio, ecc.) che hanno come 
obiettivo la formazione nel setto-
re ambientale. Inizialmente, ne 
erano stati attivati un numero li-
mitato, con numero programma-
to di accessi e sembrava che, al
meno per una volta, ci si muoves-
se nella giusta direzione: mettere 
a punto sul campo i profili forma-
tivi, eventualmente differenziati 
in base alia vocazione del territo
rio interessato e alle competenze 
esistenti nelle vare sedi, verificare 
la risposta del mercato del lavoro 
e, sulla base dei risultati, proce
dure all'eventuale aumento del-
lofferta di formazione. Questa 
politica di programmazione e du-
rata lo spazio di un mattino: sono 
state moltiplicate le sedi, le risor
se umane e finanziarie (gia scar-
se e, comunque, costanli) sono 
diventate assolutamente insuffi
cient! per assicurare un elevato 
standard formativo e 1'aumento 
del numero dei laureati aggiun-
gera ultenori incognite rispetto 
agli sbocchi professional! 

'DocentealhStatale 

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. 

delle diverse mansion!, nell'uso 
delle tecnologie, ecc... Quando av-
vengono cambiamenti rapidi e 
profondi, tutti noi rischiamo di ri-
manere disorientati, di non capire 
bene il nostra ruolo, il valore di ciO 
che facciamo, e quindi rischiamo 
di non riuscire ad avere un'imma-
gine positiva di noi stessi. Se que
sto ragionamentovale, in generale, 
per molti lavoratori, le cui mansio-
ni, ormai, sono svolte, per gran 
parte, dalle macchine, nei centn 
informatici, o vale per le molte 
aziende in cui i centri decisional] si 
sono spostati in luoghi molto lon-
tani, in particolare vale per ii lavoro 
operaio. Qui il rapporto e spesso 
con una tecnologia molto com-
plessa, che in molte situazioni ha 
ridisegnato le modalita produttive 
e ' i compiti, nducendo di molto il 
vaiore dell'esperienza del smgolo 
lavoratore. Nelle aziende piu avan-
zate e'e, in genere, una maggiore 
integrazione fra le varie mansioni, 
che per6 ben poche volte si tradu
ce in un leale aumento dell auto-
nomia del lavoratore Da una par
te, e vera che si ricercano operai 
piu professionalizzati, ma d'altra 
parte permangono compiti molto 
parceliizzati ed a basso contenuto 
professionale. Penso, in particola
re, ad alcum settori manifattunen, 
come la Gomma-Plastica Qui, in 
generale, si ha una cresccnle pres-
sione sul lavoro, che si manifests 
non solo nel tipo di mansioni ri-
chleste, ma anche nella nchiesta dl 
disponibilita alio straordmano o al
io spostamento da un reparto al-
I'altro. Non aiula cerlo il falto che, 
anche laddovc gli operai avanzano 
le proprie proposte di modified or-
ganizzativa, quando tali proposte 
incidono sulle modalita gestionali, 
esse vengono scarsaniente tcnutc 
in conto dalle direzioni aziendah 
Questa, tra le altre cose, c una vi

sione miope delle relaziom indu
striali, che non coglie 1'apporto po-
sitivo che molti lavoratori danno e 
possono dare alia gestione del bu
siness aziendale. Non A sufficiente 
un'autonomia strettamente limita-
ta alio svolgimento del propno 
compito. Non si pud, da una parte 
chiedere maggiore coinvolgimen-
to. maggiore partecipazione, e dal-
I'altra precludere ogni possibilita di 
avere spazi per esprimere creativi
ty, con il risultatoche, in varie real-
ta, il coinvolgimento diventa solo 
la nchiesta di adesione acntica al 
modello aziendale. La condizione 
operaia e vissuta come tanto piu 
negativa, quanto piD ampia e la di-
stanza fra quello che ogni singolo 
lavoratore e in grado di dare e ci6 
che gli viene nchiesto; e nella stes
sa situazione si trovano anche mol
ti impiegati. Tutto ciO genera diso-
rientamento, porta spesso ad at-
teggiamenti di frustrazione, che si 
scaricano anche sul smdacato, 
quando noi non siamo in grado di 
dare risposte, di progettare ade
guati interventi di modifica dell'or-
ganizzazione del lavoro Ecco che 
allora il smdacato viene rilenuto 
colpevolc o fatti oggetto di cntiche 
"•pre, anche al di la di quello che 
eifettivamcnte fa Detto tutto que
sto, IO penso che, in generale. vi e 
una ensi di punti dl riferimento, 
che investe il sindaeato, i partiti, le 
isliluzioni, c lideiitita di ciascuno 
nc csce indebolita In questo sen-
so, o grande la responsabilita di 
tutti not dobbiamo contribuire a 
creare le condizioni perche le gio-
vani gcneraziom siano soddisfatte 
cli se stesse Impegnarci per co-
struire rolazioni industriali piD 
avanzate, lavorare aflinche si affer-
mi una cullura permanentc della 
loriTiazione professionale, contrat-
tare una partecipazione autonoma 
dei lavoratori alia organizzazionc 

del lavoro, vuol dire fare la nostra 
parte nel dare valore e visibility al 
lavoro. 
*SegrelariogemmleFll£EA Como 

StefanoMele* 
Aprire alia cultura 
delle p/cco/e imprese 
•Scelte piu coraggiose per un sm
dacato dei lavoratori anche delle 
piccole imprese" II Congresso do-
vrebbe sempre essere per ognuno 
di noi loccasione per fare un seno 
e ngoroso bilancio dei quattro anni 
che lo precedono ed il momento 
per definite i progetti e ie strategic 
per i prossimi quattro anni. Questa 
elementare premessa metodologi-
ca che e certamente universalmen-
te condivisa e anche scarsamente 
praticata da alcuni settori dei grup-
pi dirigenti della CGIL Personal-
mente sono convinto che i) docu
mento «la piena occupazione» cor-
risponda in larga misura alle esi-
genze poste in premessa mentre le 
altre due rnozioni contengono un 
eccesso di massimalismo ed anaii-
si socio-economica che pnma dn-
cora di essere definite sbaglialc 
portano le due stesse rnozioni al
ternative completamente fuori dal
la richiamata necessita di fare un 
bilancio serio e rigoroso nonche 
proporre progetti e strategic credi-
bili. Per spiegarmi meglio, faccio 
I'esempio delle due tesi piu signifi
cative che la minoranza propone 
al dibattito congressuale 6 cioe' la 
presunta controriforma delle pen-
sioni ed il npristmo della scala mo
bile Su questi due aspetti il con
gresso sta g\& arnpiamente rispon-
dendo che sulle pension! «e stala 
riforma« e non controriforma (sia
mo in pratica al secondo referen
dum) mentre sul salario la ripro-

posizione della scala mobile e un 
ipotesi non credibile perche le 
possibilita di praticare in termini 
«Sindacali» questo obbiettivo sono 
vicine alio zero percentuale. Per 
queste ragioni non secondarie so
no impegnato a sostenere il docu
mento della maggioranza del Di-
rettivo Nazionale CGIL verso il qua
le possono legittimamente essere 
nvolti nlievi cntici e contnbuti per 
superare positivamente alcuni li-
miti e contraddizioni. II documen
to che sostengo ha sufficientemen-
te analizzato l problemi che riguar-
dano i settori dove la CGIL ha il suo 
piu consistente e storico insedia-
mento ed avanza proposte ade-
guate che richiedono anche a vasti 
settori dei gruppi dirigenti di mag
gioranza una piu forte coerenza tra 
ciO che «Si dice e si Fa». II Congres
so pero dovra recuperare con piu 
forza le ragioni che furono alia ba
se dell'ultimo Congresso (smdaca
to dei dmtti e della solidaneta) che 
dovranno restare per sempre nei 
connotati genetici della CGIL e do
vra moltre estendere e consolidate 
I'miziativa verso quella maggioran
za (il 54ft>) delle lavoramci e dei 
lavoratori che lavorano nelle pic
colo imprese. Su questo versante 
negli ultimi anni possiamo presen-
tare un bilancio piu che positive-

1) la legge 108 sui licenziamenti 
nelle imprese sotto i 15 dipendenti, 
2) sono nati e si sono consolidati 
gli Enti Bilaterali Regional! Artigia-
nato, (in Lombardia 45 mila im
prese con piu tii 170 mila dipen
denti sono dderenti all'ELBA), che 
gcstiscono prestazioni importantis-
sime per i lavoratori e gli imprendi-
tori; 3) eslatoconquistato (e viene 
applicalo1) il meccanismo auto-
matico di nallineamento annuale 
dei salan contrattuali nell'artigia-
nato rispetto all'inflazione, 4) si e 

OGGI 
FARMACIEDITURNO 

Dlume (8.30-21): via Cordusio, 
2; via Ron Oscuri, 13 (ang. via 
Borgonovo): via Vincenzo Monti, 
56; via Lamarmora, 2 (ang. corso 
dl Porta Romana), via Tonale, 18; 
via Candiani, 122; via Omato, 
13/A; viale Certosa, 121; via Pez-
zotti, 61; via Sulmona, 25; via Maz-
zolari Primo, 35; via Lazzaretto, 
19; piazzale Loreto, 7; via Padova 
(ang. via Pieri, I), via Pordenone, 
I; via Pascoli, 60; via Archimede, 
20; via S. Michele del Carso. 26; via 
S. Gimignano, 13/A; piazza Monte 
Falterona, 3; via Zanzottera, 12; 
piazzaBaiamonti, I. 
Notturne (21-8 JO): piazza Duo-
mo, 21 (ang. via Silvio Pellico); 
via Boccaccio, 26; piazza Cinque 
Giomate, 6; viale Fulvio Testi, 74; 
corso San Gottardo, 1; Stazione 
Centrale (galleriacarrozze); piaz
za Duomo (galleria via Orefici); 
corso Buenos Aires, 4; piazza Ar
gentina (ang. via Stradivari, 1); 
viale Lucania, 10; viale Ranzoni, 2; 
via Canonica, 32; piazza Firenze 
(ang. via R. Di Lauria, 22). 
Guardla medlca 24 ore: tal. 
34567. 

EMEROENZE 
Comune 6236 • Quettura 
62261 - Polizia 113 - Carabinieri 
112/6289 - Vigiii del fuoco 
115/34999 - Croce Rossa 3883 -
Polizia Stradale 32678 - Vigiii Ur-
bani 77271 - Emergenza ospedali 
e ambulanze 118 - Centra antive-
leni 66101029 - Centra ustioni 
6444625 - Centra Avis 70635201 -
Guardia ostetrica Mangiagalli 
57991 - Guardia ostetrica Melloni 
75231 - Guardia medica perma-
nente 3883 - Pronto soccorso orto-
pedico 583801 - Telefono amico 
6366 - Amicotell 700200 - Telefo
no azzurro 051/261242 - Centro 
bambino maltrattato 6456705 -
Casa d'accoglienza della donna 
maltrattata 55015519 - Telefono 
donna 809221 - Centro ascolto 
problemi alcokorrelati 33029701 -
Viabilita autostrade 194 - Informa-
zioni aeroporti 74852200 - Infor-
mazioni Fs Centrale 67500 - Porta 
Garibaldi 6552078 - Ferrovie Nord 
48066771 - Aem elettricita 3692 -
Aem gas 5255 - Enel segnalaz. 
guasti 16441 - Acquedotto 
4120910 - Sip 182 - Aci 116 - Sos 
randagi 70120366 

MERCATI 
Via Calatafimi, via S. Marco, via P. 
Calvi, via Helvezia, via Val Maira, 
via Ampere, via Rombon, via Or-
betello, viale Ungheria, via Rubini, 
p.le ospedale S. Paolo, via Tonez-
za, via Osoppo, via De Predis, via 
A. Traversi. 
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estesa la copertura contrattuale 
nazionale per alcuni setton scoper-
ti e si sta praticando in modo effi-
cace e diffuso il secondo livello di 
contrattazione integrativa regiona-
le (in Lombardia neirArtigianato si 
e contrattato per quattro categorie 
con piu di 180 mila lavoratori); 5) 
sono stati realizzati due accordi In-
terconfederali su formazione e 
Legge 626 che siamo irnpegnati a 
farcorrettamenteapplicare; 6) I'a-
nalisi del tesseramento alia CGIL 
nell'Artigianato registra in tutto il 
paese nsultati positivi ed in Lom
bardia in tre anni sono piu che rad-
doppiati (da 8.000 iscritti a 
17.000). AH'interno di questi risul
tati ci sono owiamente problemi e 
contraddizioni, ma sono assoluta
mente di maggior riiievo gli aspetti 
positivi che per nessuno e lecito 
sottovalutare tanto piu se si consi-
dera il fatto che su questa nuova 
frontiera della CGIL si sono irnpe
gnati limitatissimi setton del sinda
eato. 11 successo di questa azione 
sindacale ha potuto affermarsi in 
pnmo luogo grazie all'azione uni-
taria del Sindaeato Confederate ed 
al sostegno politico generale che 
ha supportato 1'azione di chi ha 
portato avanti questi obbiettivi Oc-
corre quindi fare in modo che le 
scelte congressuali rispondano 
con chiarezza all'esigenza di dare 
[orza e continuita alle strategic di 
reinsediamento della CGIL nel la
voro della piccola impresa La sfi
da per tutti noi e quella di realizza-
re un nuovo salto qualitative e 
quantitativo per cercare di far we
re a livello di massa la nuova azio
ne sindacale verso la piccola im
presa. CiO sar4 possibile solo se I'l-
dentita di questo mondo del lavoro 
che faticosamente si sta costruen-
do sulle concrete specifiche condi
zioni di questi lavoraton «non tor-
ner& ad essere soffocata» nel siste-
ma o modello di un sindacalismo 
in cui e predommante ed egemo-
ne la cultura della media e grande 
impresa Alia Confederazione 
quindi chtedo di valorizzare e di-
fendere questo importanle patn-
monio che stiamo accumulando, 
«sara decisivo per il futuro del sin
daeato". Sempre alia CGIL chiedo 

di superare rapidamente i limiti di 
burocratismo inconcludente che 
pure ci sono e di impegnare su 
questo terreno le sue migliori e piu 
giovani forze Alle categorie chiedo 
maggiore comprensione ed un so
stegno piO forte e coraggioso per 
un progetto «intercategoriale» fino 
ad arrivare ad ipotizzare la speri-
mentazione di «una federazione 
dei lavoratori artigiani della CG1L> 
che sia in grado di dare risposte 
ancora piu efficaci sia sul piano 
contrattuale che per la rappresen-
tanza reale e lo sviluppo organiz-
zativo. La nuova fase che ci sta di 
fronte richiede la costntzione della 
rappresentanza elettlva di questi 
lavoratori con una propria visibilita 
ed autonomia sia per la rappresen
tanza sindacale che per i delegati 
alia sicurezza che per poter essere 
realisticamente efficace non pud 
che essere di tipo territoriale o inte-
raziendale. Dovremo aprire ulteno
ri spazi sul piano dei diritti sindaca-
!i per I'agibilita della nostra azione 
sia sul piano contrattuale che legi-
slativo conquistando in primo luo
go un rea'e dinito di assemblea per 
chi lavora nelle aziende sotto i 15 
dipendenti.Bisognera consolidate 
ed estendere i diritti dei lavoratori 
con gli strumenti degli Enti Bilate
ral! ed una legislazione di sostegno 
specifica offrendo contempora-
neamente agli stessi piccoli im-
prenditori un'approdo praticabile 
e condiviso di politica economica 
e sociale autenticamente demo-
cratica in alternativa alia deriva de-
magoglca di destra. Alcuni anni fa, 
non e'era quasi nessuno che pote-
va credere sulla possibilita di co-
struire e dare risposte concrete al 
mondo del lavoro delle piccole im
prese, i risultati raggiunti hanno fat
to rinascere in molti di noi la spe-
ranza e la voglia di costruire il sin
daeato di questi lavoratori che ci 
chiedono e si aspettano da noi 
scelte sempre piu all'altezza degli 
ambiziosi obbiettivi che ci siamo 
dati. Spetta ora al Congresso della 
CGIL di non deludere le aspettati-
ve, gli entusiasmi e le speranze che 
si sono riaccese. 
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