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La nobildonna ritoma nel suo palazzo 
• «Lydia Morando Allcndolo Bo-
lognini: una nobile milanese Ira 
Ottocento e Novecento» e il (itolo 
della mostra allestita al Museo di 
Milano in omaggio alia nobildon
na che, morendo nel 1945, lascio 
in eredita al Comune il palazzo set-
tecentesco di via sant'Andrea 6 -
che attualmente ospita appunto il 
Museo di Milano e quelle di Storia 
contemporanea -, con tutti i suoi 
arredi. 

Come era in uso a quel tempo, il 
contenuto del palazzo - quadri, 
mobili, libri, oggetti van - venne 
smembrato e diviso tra van musei 
milanesi: la ricercadell'Aim (Asso-
ciazione interessi metropolitan!) 
presentata in occasione di questa 
mostra ha rivelato come molti dei 
dipinti e degli arredi siano oggi di-
spersi e introvabili. Intantosi lavora 
per ricostruire, almeno in parte, I'a-
spetto originario del palazzo, per 
far rivivere un momento del passa-
to; una parte dell'edificio, recepte-
mente restaurata, ospita la mostra 
che raccoglie un piccolo esempio 
del contenuto originario del palaz
zo: nella prima sala troviamo le fo-
to di famiglia, le posate d'oro mas-
siccio e qualche esempio delle let-
ture della contessa, che aveva uno 
spiccato gusto per locculto, come 
dimostrano la biografia di Nostra
damus e i manuali di astrologia. 

Lydia Attendolo Bolognini era 
nata nel 1876 ad Alessandria d'E-
gitto, dove il padre svolgeva I'attivi-
ta di banchiere; a soli sedici anni 
sposo il conte Glan Giacomo Mo
rando, che ne aveva ventuno di piu 
e che 1'avrebbe lasciata vedova nel 
1919. In una sala della mostra cl 
guardano i ritratti a grandezza na-
turale dei due coniugi, opera di Vit-
torio Corcos: lui, gia anzianotto, e 
un uomo dall'aria mite e affabile, 
lei appare maestosa, elegante, ma 

CIV1CI MUSEI - Aperti tutti i giorni 
con orario continuato dalle 9.30 
alle 17.30. Chiusi tutti i lunedi. In-
gresso libero. Acquarto Viale Ga-
dio 2, tel. 86462051. MUMO Ar-
cheologlco Corso Magenta 15, 
tel. 8053972. MUMO D'arte Con
temporaries (Clmac) piazza 
Duomo 12, (S. 62083219. Palazzo 
Reals, tel. 86461394; mostre: Ce
ladon di Koryo ore 9.30-18.30, fino 
al 4 lebbraio. Sala Castellana e Sa
la della Balla 1° piano: «Kinko», fi
no al 28 febbraio. Sala Viscontea. 
<<L'io e il suo doppio», fino al 3 
marzo. Muael d'Arte del Castel-
lo Sforzesco, tel. 6208 int. 39417. 
MUMO dl Storia Naturale Corso 
Venezia 55, tel 62085407, marte-
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La sala del dipinti del palazzo di via Sant'Andna 6 in una foto d'epoca 

pnva di susr 3go ]u una vetnn '(a 
troviamo un<) collezione di ucc .'i 
ill porcellana di Meissen, su un ta-
volo le cineserie, care al colleziom-
smo ottocentesco, vasi cinesi e due 
grandi sculture giapponesi in cera-
mica: un elefante sormontalo da 
una pagoda e un saggio seduto in 
grappa a un animale fantastico. 
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dl-vsnerdt ,9.30-17.30, sabato-do-
menica e'festivi 9 30-18.30 MU
MO Navale Dldattlco Via San 
Vittore 21, tel 4817270. Orario: 
9.30-16.50. Museo del Rlsorgl-
mento via Borgonuovo 23, tel. 
8693549. Museo dl storia Con
temporanea via Sant'Andrea 6, 
tel. 76006245 In corso la mostra 
fotografica di Lorenzo Cappellin 
«Fatti e personaggi», fino al 29 feb
braio. Museo dl Milano via San
t'Andrea 6, tel 76006245. Museo 
marinaro Ugo Mursla via San
t'Andrea 6, tel 76004143 MUMO 
Francesco Messina via San Sisto 
10, tel. 86453005. Museo Bagatti 
ValMcchl, via Gesu 5, tel. 
76014857 Orario dal martedl alia 

Nella Sala dell'Olimpo, con il soffit-
to settecentesco affrescato da Gio
vanni Antonio Cucchi, e stata fe-
delmente ricostruita la quadreria, 
nota dalle foto d'archrwo: secondo 
I'uso dei palazzi patrizi, i quadn 
coprono quasi completamente le 
pareti e sono accostati solo in base 
al formato, senza ten'er conto di sti-
li e soggetti. Sono dipinti di scuola 

domenica 13-17. Galleria dl arte 
modema via Palestro 16. 
ALTRI MUSEI -Cenacolo Vlncla-
no Piazza Santa Maria delle Grazie 
2, tel 4987588. Orario 8-14 da 
martedl a domenica; chiuso lune
di; ingresso 4000 lire. Museo del 
Duomo Piazza Duomo 14, tel 
860358 Orari 9.30-12.30 e 15-18 
(chiuso lunedi), ingresso 4000 li
re. MUMO Sclenza e Tecnica 
Via San Vittore 21, tel. 48010040 
Orario da martedi a venerdi 9 30-
17.00, sabato e domenica 9 30-
18.30 (chiuso il lunedi); ingresso 
6000 lire. Museo della Scala 
Piazza della Scala 2, tel. 8053418 
Orano. 9-12 e 14-18, domenica 
ore 9.30-11.30 e 14.30-17.30; da 
novembre ad aprile e chiuso la 
domenica; ingresso 4000 lire. Mu-

lombarda, dal Seicento all'Otto-
cento, per la maggior parte anoni-
mi o di dubbia attribuzione- si fan-
no i nomi del Legnanino, del Gre-
chetto, di Filippo Abbiati 

La mostra, curata da Roberto 
Guerri, Sandrino Schiffini e Sergio 
Rebora, sara aperta hno al 2 giu-
gno con I'orario 10.30-19 (lunedi 
chiuso) L'ingressoe libero. 

MO Poldl Pezzoll Via Manzom 
12, tel. 794889: orari dal martedi al 
venerdi 9.30-12.30 e 14.30-18; sa
bato 9.30-12.30 e 14.30-19.30; do
menica 9.30-12.30. Chiuso lunedi, 
dal primo aprile al 30 settembre 
anche la domenica Ingresso 4000 
lire. Mnacoteca Brera Via Brera 
28, tel. 86463501. Orano martedi-
sabalo 9-17; domenica e festivi 9-
12.30 (chiuso lunedi) Ingresso 
4000 lire, gratuito sotto i 18 anni e 
sopra i 60 Palazzo della Raglo-
ne Piazza Mercanti, tel 72001178-
mostra «ll flauto magico. Neoegi-
zio ed eresia massonica nell'Euro-
pa della fine del 700», fino al 25 
febbraio, ore 9.30-18,30, chiusa il 
lunedi. MUMO Permanente dl 
crlmlnologla ed arml antlche 
pusterla di Sant'Ambrogio piazza 

Le mostre 
Natalia Goncarova e Michail 
Larionov - Fondazione Mazzotta, 
foro Buonaparte 50, fino al 26 
maggio Orario 10-19.30, gloved! 
10-22.30; chiuso lunedi Ingresso 
10.000 lire 
Da Monet a Picasso - Palazzo 
Reale, fino al 30 giugno. Orario 9-
23, lunedi 9-18. Ingresso 15.000 li
re. 
Alessandro Magnasco 1667-
1749 - Palazzo Reale, fino al 7 lu-
glio. Orario 9.30-20.30, lunedi 
9.30-18. Ingresso 15.000 lire. 
Enillio Tadinl «ll ballo del flloso-
fl» - Gid Marconi, via Tadino 15, fi
no al 30 maggio. Martedi-sabato 
ore 10.13e 16-19.30. 
Bruno Munari. Graflca - Bibliote-
ca dell'Accademia, via Brera 28, fi
no al 30 aprile. Lunedi-venerdl ore 
9.30-17.30 
Franco Rognonl - Galleria San 
Carlo, via Manzoni 46, fino al 6 
maggio. Orario 10-19.30; chiuso 
festivi e lunedi mattina. 
Antonio Recalcatl «Non solo va
st* - Luisa Delle Plane, via Giusti 
24, fino al 30 aprile. Orario 15.30-
20; chiuso festivi 
Ello Santarella «ll corpo della 
natura> - Galleria del Naviglio, via 
Manzoni 45, fino al 4 maggio. Ora
rio 10-12 30 e 16-19.30; chiuso fe
stivi e lunedi mattina. 
Massimo Pullnl, radlografle e 
rami - Galleria Borgonuovo 12, via 
Borgonuovo 12, fino al 19 maggio. 
Lunedi-venerdi ore 10-19. 
Patrlzia Lanclanl «Montefeltro» 
- Galleria Vinciana, via Maroncelli 
13, fino al 14 maggio. Orario 10-
12.30e 16-19.30;chiuso festivi. 
Riflessl del clelo: specchl della 
Clna arcaica (IV sec. a.C- X 
wc. d. C-) - Galleria Mandala, via 
Lanzone 19, fmo al 15 maggio. 
Orario 10-12.30e 15-19,chiuso lu
nedi mattina, aperto domenica 14 
e21 

Kurt Schwltters • Galleria Blu, via 
Senato 18, fino al 13 luglio. Orario 
10 30-12.30 e 16-19.30, lunedi e 
sabato 16-19, chiuso festivi. 

Sant'Ambrogio, tel. 8053505 Ora
ri 10-13 15-19 30. Aperto anche 
sabato e domenica.Museo della 
Basilica dl Sant'Ambrogio piaz
za Sant'Ambrogio 15, tel. 
86450895, orario 10-12 e 15-17, 
chiuso martedi, sabato mattina e 
festivi. MUMO del glocattolo via 
Pitteri 56, orario 9,30-12,30 e 15-
18. MUMO del Collezlonlsta 
d'Arte via Qumtmo Sella 4, tel. 
72022488. Orario: 13.30-18.30. 
Pontiflclo Istituto delle Mlsslo-
nl Estere (Plme) via Mose Bian-
chi 94, tel. 48009191, orano 9-
12,30 e 14-18, chiuso sabato e do
menica Museo del cinema e ci-
neteca italiana Palazzo Dugnam 
via Manin 2, tel. 6554977. Orari: 
15-19.30, chiuso lunedi, sabato e 
domenica 

Verso il VII congresso Cgil Lombardia 
Verso il XIII congresso Cgil 
Vincere la sfida -Per la plena occupazione*. Si confrontano sul documento che ha raccolto la maggioranza al Di-
retlivo nazionale, sindacalisti, delegati e intellettuali. Questo spazio e interamente autogestito. 

Ronata Borate* 
Giovani, II valore 
della conoscenza 
II compito del sindacato e quello di 
rappresentare interessi di parte. 
Per poterlo fare deve essere in gra-
do di leggere e decodificare i pro-
cessi di cambiamento sempre piu 
rapidi e complessi che percorrono 
la societa e di rapportarsi con biso-
gni sempre piu articolati. Anche in 
una societa come la nostra che 
sempre meno accetta semplifica-
zioni e omologazioni e per* possi-
bile rinvenire bisogni unificanti, 
seppur declinati in modo diverso. II 
lavoro, non inteso solo come stru-
mento di acquisizione dei mezzi di 
sussistenza, ma come diritto di cit-
ladinanza, partecipazione, socia-
lizzazione, e mdividuato tra i biso
gni primari. Mantenere il posto di 
lavoro, trovame uno sono tra le 
preoccupazioni piu diffuse tra gio-
vani e meno giovani. Non a caso i 
dati piu recent! parlano di un tasso 
di disoccupazione pari al 12,2%. E i 
giovani sono I piu penalizzati. Es
sere in grado di fare una proposta 
per il lavoro implica oggi la capaci
ty di fare unji proposta per la for-
mazione; la$»rQ e formazione so
no infatti du» facce dello stesso 
problema. l*sl rapporto alia CEE 
contenuto n*l libra bianco di E. 
Cresson sull'educazione e la for

mazione viene sviluppato il con
cetto che la societa attuale e una 
societa dove la posizione di cia-
scuno neilo spazio del sapere e 
della competenza definisce la 
slruttura sociale- in altre parole si 
sostiene che dai rapporti di produ-
zione si e passati ai rapporti di co
noscenza Ci si e awiati, quindi, 
verso quella che Cresson chiama 
una societa cognitiva La conse-
guenza di questo ragionamento e 
che educazione e la formazione 
sono strumenti di inclusione nella 
societa, di partecipazione, di pro-
mozione sociale E attraverso la 
formazione che passano le paii 
opportunity la possibility di legge
re in modo crttico la societa, di es
sere partecipi in essa, di deciderc, 
scegliere, collocarsi Tanlo piu una 
societa e colta tanto piu e demo-
cratica Far passare questo concet
to e fondamentale in quanta e il 
prerequisite per lallargamentodei 
meccamsmi di inclusione Tanto 
piii questo meccanismo si eslen-
dera e tanto piu il paese nsullera 
unito e si estendera la societa dei 
diritti. Altrimend anche al sindaca
to finira per essere affidato il com
pito di difendcre solo i garanliti. V 
identificazione della formazione 
come strumunto di cittadinanza 
non e peraltro ampiamente diffusa 
n6 tra I giovani no nolle loro fami-
glie Spesso, soprattutto nolle silua-
zioni di maggior disagio cconomi-

co e/o culturale, essa non e indivi-
duata come strumento attraverso il 
quale I'accesso all'occupazione 
viene facilitato, ma come un inve-
stimento (di tempo, di soldi spesi 
per il mantenimento agli studi e 
non percepiti in possibili salan) al-
tamente a rischio. Per questo nelle 
aree di maggiore espansione eco-
nomica si diffonde il lavoro di gio-
vanissimi che, a volte, non hanno 
neppure terminato la scuola del-
I'obbligo e vengono immessi nel 
mercato del lavoro in condizioni di 
grave precarieta. D'altra parte la 
scuola e in molti casi concepita co
me microcosmo avulso dal conte-
sto generate e slegato dal mondo 
del lavoro, come luogo in cui non 
si acquisiscono veri strumenti per 
decodificare la realta in cui si vive, 
ma solo cognizioni la cui spendibi-
lita non e facilmente individuabile 
Questo puO avere pesanti conse-
guenze in termini di caduta di mo-
tivazione e coagire a determinare 
I'abbandono. Ritrasmettere o tra-
smetlere il significato del sapere, 
anche come contrattualita e stru
mento immediatamente spendibi-
le e una necessltS sociale e per-
mette di smantellare una visione ri-
duttiva dello studio come fatto me-
ramentc ntuale e privo di ogni nca-
duta concreta. Va fatta crescere nel 
scntire comune dei giovani la con-
vmzione che io studio e un mvesti-
menlo produttivo Questa nuova 

coscienza deve essere alimentata 
la scelte di piorita delle istituzioni e 
delle organizzazioni social! e cultu-
rali, anche perche siamo in una so
cieta dove, in prospettiva, ci sara 
sempre meno un lavoro uguaie per 
tutta la vita, ma si fara tutta una se-
rie di lavori Sara quindi necessaria 
una mobilita intellettuale alia qua
le serve e servita sempre di piu una 
formazione di base solida, mobile, 
conseguita con percorsi articolati. 
Per avere una scuola in grado di 
dare strumenti adatti occorre, pe-
ro, investire mezzi material! e uma-
ni nell'impresa del sapere e rivede-
re radicalmente 1 sistemi formali e 
informali di educazione Se la 
chiave di lettura e il concetto di in
clusione ed esclusione, lottare 
contra I'esclusione e I'abbandono, 
anche rafforzando le dinamiche di 
reinserimento, e una priorita. De-
vono quindi essere previste scuole 
di seconda chance che consenta-
no il reintegro dei giovani in diffi-
colta attraverso un itinerano di for
mazione e socializzazione. Per 
questo occorre seguire il suggeri-
mento di E. Cresson: ridefinire 
priorita e prevedere un sistema piu 
ampio, die comprenda interventi 
di formazione permanente, flessi-
bile, per un pubblico non piO omo-
geneo, mtrecciando istruzione, for
mazione e transdisciplinarieta. 
Questo nchiede istituzioni meno n-

gide, con conseguenze sulla for
mazione degli insegnanti. La loro 
funzione deve avere un riconosci-
mento sociale ed economico e 
una valonzzazione del ruolo, con-
tropartita indispensabile per Io 
sforzo di adattarsi alle nuove arti-
colate, nchieste formative E sul 
terreno della proposta su questi te-
mi che si puO costruire un rapporto 
contmuativo con i giovani non oc-
cupati che, nel migliore dei casi, 
hanno con il sindacato rapporti li-
mitati e circoscritti nel tempo 

* SegreteriaCClLbodi 

RSU/Ufa Romeo* 
Sindacato unitario 
con regole certe 
Le RSU sottoscntte, che fanno rife-
nmento al documento di maggio
ranza, il quale all'Alfa Romeo di 
Arese ha ottenuto il settanta per 
cento dei voti, propongono queste 
riflessioni dentro il dibattito con-
gressuale. II congresso della CGIL e 
una occasione importante per una 
discussione e una rivisitazione del
le linee e delle strategie che la 
CGIL ha seguito negli ultimi anni, 
cosl come e anclie nell'intento del 
documento numero uno. Anni 
straordinan e di cambiamenti, so-
prattutto dal punto di vista politico 
(scomparsa di partiti stonci), e lsti-

Ci SCRIVONO 
Nonbuttatevia 
II elbo avanzato 
Siamo i bambini della classi 3" C 

e 3" D della scuola di via Scrosati di 
Milano. Noi, che partecipiamo alia 
mensa da 3 anni, abbiamo notato 
una cosa che ci scandalizza molto-
in mensa tutto cio che viene avan
zato, ma non toccato dai bambini, 
latte, pane, frutta, pasta, tonno, 
came, pesce etc viene buttato via 
il giomo stesso Noi pensiamo che 
tutto cid che non viene consumato 
potrebbe essere dato a chi ha biso-
gno di cibo. Tutti i giomi leggiamo 
sul giomale e vediamo alia televi-
sione che migliaia e migliaia di 
bambini muoiono di fame e noi ci 
peimettiamo di gettare via quintali 
di cibo buono? Questo e dawero 
uno spreco vergognoso. Noi pro-
poniamo che il cibo che noi non 
consumiamo venga dato alia men
sa per i poveri che e'e presso la 
Parrocchia di via Orzaga e in altri 
luoghi che ne hanno bisogno. E 
poi, non possiamo mangiare mele 
e arance il giomo dopo? 

I BAMBINI DELLE CLASSI 
3=Ce3aD 

Pollastrinlassolta 
compllmentl 
Sono felice per 1'esito dell'in-

chiesta sul presunto coinvolgimen-
to di Barbara Pollastrinl (diffama-
zione del plurinquisito Craxi, su cui 
pende un mandato di comparizio-
ne internazionale), nel sistema 
delle tangenti (che Craxi conosce 
bene, anche i suoi amici, vecchi e 
nuovi che poi sono gli stessi, alia 
faccia del nuovo che avanza) Fi-
nalmente, dopo due anni e mezzo, 
la writa e venuta a gaila e Barbara 
e stata prosciolta da tutte le accu
se complimenti' 

LUIG1AMONE 
membra direttivo Pds 

«C. Maiettiu Borgolombardo 
San Giuliano Milanese (Mi) 

Oggetti In dono 
per la lotterla 
La scuola elementare e lente 

educativo primo e fondamentale 
nella nostra societa. Lanciamo un 
appello a tutti coloro i quali credo-
no che i bambini siano la forza po, ' 
sitiva del futuro e che la scuola ri-
copra un ruolo nella loro formazio
ne La nostra scuola da alcuni an
ni, in occasione di una campagna 
nel quartiere promuove iniziatrve 
ad alto significato educativo Tra 
queste iniziative organizza un'inte-
ra giomata di attrvita con la presen-
za delle famiglie e degli abitanti 
della zona. Durante tale giomata 
viene allestita una lotteria, il cui ri-
cavato ci permette di anicchire la 
nostra scuola di sussidi utili agli 
alunni, altrimenti di difficile acqui-
sto. L'anno scorso il ricavato ci ha 
permesso di allestire un laborato-
rio per le attivita scientifiche Que-
st'anno intenderemmo awiare un 
laboratono di informatica oltre che 

acquistare matenale librario. Per-
tanto sarebbe graditissimo un con-
tributo con oggetti-dono utili all'al-
lestimento della lottena II nostra 
grazie verra reso pubblico con lo-
candine, cartelloni e sui notiziari 
del Comune e del quartiere. 

MONICA GIULIANI 
Scuola elementare di via Di Vittono 

(San Donato Milanese) 

lacp Tibaldi 
laghl in cortlle 
Da 15 anni 50 famiglie di uno 

stabile lacpm di wale Tibaldi n 50 
aspettano gli interventi rnanutentivi 
dello stabile. Abbiamo nel caseg-
giato un cortile di circa 2000 metri 
quadn tutto sterrato, il cemento 
che lo ricopriva da anni non esiste 
piu, si sono formati dei craten dal 
diametro di una decina di metri e 
in alcune parti di essi il terreno e 
sprofondato di una ventina di cen-
timetri Quando piove si formano 
ven e propn laghetti e per dare 
I'immagine bucolica mancano so
no le rane I tombini sono sprofon-
dati e non raccolgono piu le acque 
meteore, quindi I'acqua rimane 
per giomi fino a quando viene fil-
trata dal terreno, creando disagi 
agli inquilini. Da 15annicontinuia-
mo a sollecitare I'lstituto ad inter-
venire, e puntualmente ci rispon-
dono che appena trovano i soldi 
intervengono. Queste risposte ci 
sembrano una presa in giro che 
dura da 15 anni, in quanto nella 
nostra zona hanno ristrutturato in-
teri quartieri, ad esempio lo Stade-
ra, Cola, Savoia, Gandino e per la 
seconda volta Spaventa. 

ANTONIO CIAMPA 
Coordinatore degli inquilini 

II motorlno 
valnbuca 
Con 1'anivo della bella sta^'one 

come tanti milanesi ho ripreso a gi-
rare per Milano con il mio moton-
no, un mezzo che consente di spo-
starsi rapidamente in una citta do
ve i problemi del traffico, un traffi-
co indiavolato, non accennano a 
diminuire. Chi e disposto a rinun-
ciare all'auto e si muove in bici o in 
motorino, oltre a rischiare di farsi 
accoppare da automobilisti tanto 
indisciplinati quanto impunitj, gra
zie alio stlito pistospJi^lleiStraiJe 6 
costanternenracostretto al jmoto-
cross»: buche, dislivelli improwisi 
nell'asfalto, masselli del pave dis-
sestati, pezzi di strada coperti di 
sabbia per lavori in corso, e via 
sobbalzando. Con il pencolo con-
tinuo di scivolare e cadere e con 
effetti disastrosi sul povero motori
no, ormai ndotto ad un rottame ci-
golante. Passi per i danni al mezzo, 
ma e giusto che un Comune che 
non sa nemmeno garantire I'ordi-
naria manutenzione delle strade 
metta a repentaglio I'incolumita 
dei cittadini che hanno optato per 
le due ruote (che oltre a tutto non 
inquinano e non si mangiano suo-
lo pubblico come le auto''). 

MIRANDA VALETTI 

•v «, * «. > -i "i ik ", 

tuzionate (legge elettorale mag-
gioritana con conseguente forma
zione di poli contrapposti). In que
sta nuova situazione generale, che 
e gia molto cambiata e che cam-
biera ancora, come deve essere il 
sindacato confederate7 Anche noi 
nteniamo che in questo quadra di-
venti sempre piQ urgente 1'unita 
sindacale affinche un nuovo sinda
cato unitario abbia la capacita di 
confrontarsi con i nuovi soggetti 
politic! su propri contenuti e su un 
proprio progetto, e giudicare da 
questi i governi che si succederan-
no. Siccome perO, come ha clamo-
rosamente evidenziato anche la vi-
cenda dell'integrativo Flat, ancora 
oggi su question fondamentali tra 
CGIL C1SL e U1L esistono posizioni 
diverse, bisogna che alia base del 
nuovo sindacato unitario ci siano 
regole certe, condivise ed esigibili, 
che sappiano far dirimere ai diretti 
interessati, cioe tutti i lavoratori 
iscntti e non iscritti, le controversie 
che nascono di volta in volta Se 
non si danno concretezze in que
sto senso, qualsiasi proclamazione 
e proposizione di unita sindacale 
piO o meno accelerate e puramen-
te velleitaria e propagandists Su 
un altra tema vogliamo soffermare 
la nostra attenzione, e cioe sul la
voro che manca in molte zone del 
paese, e sul lavoro che e'e e rischia 
di scomparire E per noi evidente 
che importanza centrale deve as-
sumere nel congresso della CGIL la 
questione del lavoro in generale, e 
al Sud in particolare; e quindi la 
proposta di iniziative e politiche 
necessane al fine di affrontare que
sto grande tema nazionale. Nello 
stesso tempo bisogna nflertere sul 
fatto che in tante aree industnaliz-
zate assistiamo a un pracesso di 
deindustrializzazione, con il sinda

cato che rincorre i van casi di «di-
smissione» senza un progetto pre
cise In qualche realta si e cercato 
dl tamponare la drastica riduzione 
dell'occupazione con tentativi di 
remdustrializzare le aree dismes-
se.Questi processi di feindustrializ-
zazione sono certamente positivi, 
apprezzabili e da perseguire. Per 
quanto riguarda I'Alfa Romeo di 
Arese, 1'accordo del febbraio 1994 
prevedeva la costituzione di due 
consorzi. 1) Per la reidustrializza-
zione dell'area che, nonostante i ri-
tardi causati da intoppi burocratici 
provocari da vari soggetti estranei 
all'accordo, e stato costituito e do-
vrebbe iniziare a operare in quest! 
giomi. 
2) Per I'auto ecologica il consorzio 
non e stato ancora costituito, an
che per il disinteresse dei ministeri 
competenti. 
Se teniamo presenteche soprattut-
to il consorzio per I'auto ecologica 
(elettrica, metano, ibnda) va nella 
direzione che spesso abbiamo ipo-
tizzato come sindacato, e cioe: di 
ricerca di produzioni con nuova e 
alta tecnologia, di un nuovo tipo di 
sviluppo con minore impatto am-
bientale, di citta meno inquinate 
ecc, e necessano un maggiore im-
pegno del sindacato, soprattutto a 
livello nazionale, perche siano 
mqsse in campo tutte le forme di 
pressione affinche questo impor: 
tante progetto si concretizzi E 
quindi necessario che anche su 
questi temi ci sia una svolta: e im
portante fare accordi, ma e altret-
tanto importante essere puntuali e 
precisi in tutte le tappe della loro 
applicazione. 
* Riccardo Contardi, Carlo Piroua-
no, Filippo Berlolo, Antonio Intra-
nova, luano Veggp, Roberto Stuam, 
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