
Economi 
Oggi confronto governo-sindacati a palazzo Chigi 
Si paria di un rinvio per la proposta Bindi sulla sanita 

Manovra, parte 
la volata finale 
Oggi a palazzo Chigi inizia ia volata finale verso la manovra 
correttiva di 15-16.000 miliardi e il documento di program-
mazione che segnera le tappe della salita verso la moneta 
unica. II governo incontra le parti sociali per la verifica del-
la politica dei redditi. Prodi: «Era meglio non cominciare 
dalla manovra, ma non sara la somma di iniziative dei sin-
goli ministeri, sara collegiale*. Sanita-pensioni, non si 
esclude un rinvio alia Finanziaria. 
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RAUL 
• ROMA. Oggi, alle qualtro del 
pomeriggio. Sindacati e Confindu-
stria varcheranno la soglia di Palaz
zo Chigi per awiare la verifica dello 
storico accordo sul costo del lavoro 
del luglio '93. Ma i riflettori saranno 
puntati sul leader confederal! e sul 
presidente del Consiglio Romano 
Prodi anche perche assieme ai suoi 
minisfri economici egli presenter* ai 
suoi Interloculori il «menu» dei prov-
vedlmenti correttivi -15-16.000 mi
liardi - per ricondurre i fabbisogno 
stataledel '96a 109.400 miliardi. 

II momento della veriti 
La famosa manovra, che secondo 

le ambizioni di Prodi dovrebbe esse-
re varata prima del vertice eomunita-
rio di Firenze che si apre dopo quat-
tro giomi, venerdl 21. Contestual-
mente, 6 atteso anche il documento 
dl programmazione economica, ov-
vero il disegno della politica econo
mica del govemo nei prossimi tre 
anni, che poi segnera le tappe del 
rientrcxnei parametri di Maastricht 

Oggi dunque il primo momento 
della verity quello |n cui il governo 
nella sua quasi-collegialita comincia 
ad esprimersi sulle misure di stretta 
finanziaria. Ed e lo stesso Prodi ad 
asslcurare al Tg5; «La manovra non 
sara una somma di iniziative dei sin-
goli mlnislri, ma sara una manovra 
di govemo». Certo, il presidente del 
Consiglio avrebbe preferito »che il 
governo non cominciasse con la 
manovra", ma quando «si ttpvano si-
tuazloni in cui bisogna intervenire», 
blsogna farlo, Mettendo a posto i 
conti «etcheremo di dividere in mo-
do equoisacrifici tra tutti gli1taliani». 

DI quest! conti da rimettere a po
sto sara protagonista la Sanita? Si di-
rebbe di si, dopo i clamori suscitati 
dalle dlchiarazioni del suo ministro 
che pure hanno portato ad una pri
ma scrematura dei prowedimenti 
possibili sui redditi dei pensionati. 
Ma non si esclude che questo capi-
tolo dei pensionati che partecipano 
alia spesa sanitaria - con i suoi 240 
miliardi che non sara difficile reperi-
re altrove - venga scartato dalla ma
novra, e rubricato magari in maniera 
piu impegnativa nella prossima leg-
gedi Bilancio, fra le tappe della fisca-
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lizzazione del finanziamento della 
Sanita a cui mira il ministro delle Fi-
nanze Visco. E lobiettivodei sinda
cati che trova orecchie attente anche 
in Confindustria. Gli industriali versa-
no alia Sanita il 9% del costo del lavo
ro (l'l% e a carico del dipendente), 
col passaggio alia flscalita su una 
platea piu vasta dicontribuenti, a pa-
rita di gettito avrebbero solo da gua-
dagnare. 

I sindacati insistono su questo 
punto. Sabato il leader della Cgil 
Cofferati mandava a dire a Prodi che 
il centro-sinistra e stato mandate al 
govemo per fare le riforme e non per 
prelevare sia pure mille lire al mese a 
pensionati sotto la soglia della po-
verta. D'altronde, egli ha sempre so-
stenuto che dopo la riforma della 
previdenza, con lo stesso melodo 
della concertazione e dell'attenzio-
ne ai soggetti piu deboli, toccava alia 
riforma della Sanita; nel senso di fi
nanziaria con le tasse di tutti i cittadi-
ni invece che con i contributi dei la-
voratori e delle imprese, perche si 
tratta di un servizio a disposizione di 
tutti. 

leri e tomato alia carica un allro 
segretario della Cgil, Walter Cerfeda, 
per dire che solo questa sera sapre-
mo se davvero e'e «luna di miele fra 
govemo e sindacato". Perche a furia 
di teorizzare <prima il risanamento 
poi si pud cambiare», tra il 1991 e il 
1995 il lavoro dipendente ha contri-
buito con ben 400 mila miliardi a ri-
sanare il bilancio dello Stato. «ll go
vemo deve dare un segnale nuovo: 
far contribulre al risanamento i ceti 
che finora ne hanno portato il minor 
peso». Basta con gli aumenti di ben-
zina e sigarette, si affrontino altre 
strade «ad esempio quella del fisco». 
Dal canto suo, il segretario repubbli-
cano Giorgio La Malfa ritiene «neces-
sario e possibile» trovare un punto 
d'equilibrio Ira rigore nel risanamen
to finanziario e politiche sociali vdlte 
soprattutto all'occupazione. 

Da Cernobbio Gianni Agnelli si 
schiera - intervistato dal Tgl - per 
una manovra coerente con pro-
gramma di risanamento piD com-
plessivo: «Non deve essere una cosa 
a se stante». E secondo Renato Rug-
giero, presidente dell'Organizzazio-

L'arrivo a via Flavia dell'ex leader Cgil 

La «prima volta» 
diPizzinato 

RosyBindi;adestra, 
Romano Prodi 

Nadalmi 

ne mondiale per il Commercio, I'in-
tervento - «molto atteso a livello in-
temazionale», dovra essere «rilevan-
te». 

Le misure della manovra (4.500 
miliardi di entrate, 11.000 di rispar-
mi) per ora sono sempre quelle di 
cuisiparladagiomi. 

In ballo 15-16mila miliardi 
Fino a che resta in piedi, per la Sa

nita e'e la proposta altemativa di Ro
sy Bindi ai sindacati dei pensionati. 
Sotto i 13 milioni di pensione non si 
paga nulla (franchigia), sopra e fino 
a 18 milioni annui si pagherebbe il 
contribute dello 0,9%, tra i 18 e i 60 
milioni I'aliquota sale all'1,5%, da 60 
milioni in poi diventa il 2%. In cam-
bio, alleggerimenti dei ticket sulle ri-
cette. Ancora sulla Sanita, I'opera-
zione farmaci uguali a prezzo ugua-
le porterebbe 470 miliardi nel seme-
stre, I'aumento dello sconto a carico 
dei farmacisti (al 4%) ne porterebbe 
80. E poi, blocco delle assunzioni nel 
pubblico impiego (600 miliardi), ta-
glio delle missioni (80), autocertifi-
cazionedegliinvalidi (1.000 miliardi 
in tre anni), riduzione dei trasferi-
menti di cassa a Fs (3.000) e Anas 
(1.000) ecc. Dal lata delle entrate, 
il6 grosso verrebbe dal recupero del-
i'elusione fiscale, dalla stretta alle 
aziende sui «fringe benefita, dall'ac-
celerazione nell'incasso delle impo-
ste di successione e dal «gratta e vin-
ci» portato a 2.500 lire. 

Paolo Fresco: 
«Si, entrero nel cda Fiat 
e faro solo il consigliere» 

• CERNOBBIO Paolo Fresco, 63 
anni, numero due del colosso ame-
ricano General Electric, uno dei 
managers italiani di maggiore no-
torieta in campo intemazionale sa
ra eletto tra 10 giorni nel consiglio 
di amministrazione della Fiat, e gia 
si parla di lui come del candidate a 
un ruolodi prim issimo piano. 

Pud confetmare II suo Jngrcsso 
" nel cda Fiat? 
«Penso di si. Ho parlato con I'awo-
cato Agnelli, che mi ha fatto questa 
proposta. Certo, poi stara agli azio-
nistidecidere. 

Come sono andate le cose? 
Be', conosco I'awocato Agnelli da 
molti anni. Tanto pia che quando 
io sono arrivato in General Electric, 
nel '62, la Fiat era socia con il 25% 
della Cge, che era il braccio italia-
no. Valletta, Bono e Umberto 
Agnelli sedevano addirittura in 
consiglio. 

II suo ingresso nella Hat significa 
un abbandono del suo ruolo al 

vertice ddb General Electric? 
No, assolutamente. Vede, da noivi-
ge la regola che a 65 anni al massi-
mo si va in pensione. Negli ultimi 2 
o 3 anni di permanenza i managers 
sono autorizzati ad entrare in qual-
che altro consiglio, per prepararsi 
in qualche modo uno sbocco 
quando saranno fuori dell'azienda. 
Equellochefardanch'io. 

E nella Hat assumera IncarkM 
operatM? 

No, il mio ruolo sara quello di sem-
pliceconsigliere. 

Coe idea si e fatto delta Flat dl og
gi? 

Penso che il problema di tutta I'in-
dustria oggi, e a maggior ragione di 
quella che ha avuto un mercato 
prevalentenente nazionale, sia la 
globalizzazione. Che e un proble
ma, ma anche una splendida op-
portunita. 

E vera altera che ki un glomo 
prendera il posto dl Romttl? 

Queste sono solo speculazioni. 

Turiddo Campaini, presidente dell'Unicoop Firenze: «Siamo pronti a frenare i prezzi» 

«Le coop si schierano contro rinflazione» 
DALLA NOSTRA REDAZIONE 

SILVIA OIOLI 
I FIRENZE. Le cooperative dan- le cooperative di dimostrare quello 

no il buon esempio, Arriva da Fi
renze, dove ha sede Unicoop, la 
piu grande cooperativa di consu-
mo d'ltalia con 66 punti vendita in 
cinque province toscane e oltre 450 
mila soci, una proposta concreta 
per contenere I'inflazione «Se la 
Coop puo dare un contribulto al 
paese e senz'altro su questo terre
ne*, afferma Infatti Turiddo Cam-
paini, che di Unicoop Firenze e il 
presidente, e lancia un'iniziativa di 
portata nazionale: contenere i 
prezzi. Lin messaggio che e anche 
una prima risposta all'invito lancia-
lo dal govematore della Barica d'l
talia, Antonio Fazir\ «La struttura 
produttiva e distributiva italiana ri-
sente di comportamenti tenden-
zialmente inflazionistick. 

Campalni, In die modo le coope
rative dl consumo e le Coop In par-
ttcolare possono rlspondere al-
I'appellodeltaBancad'ltalia? 

Questa e I'occasione concreta per 

che sono: organizzazioni economi-
che particolari, che hanno a cuore 
interessi sociali diffusi e che sono 
nimate da una profonda idealita. 

ae le recenti elezioni politiche fos-
sero state vinte dalla destra, ii no
stra movimento sarebbe stato certo 
oggetto di duri attacchi, come e del 
resto accaduto durante la passata 
iegislatura. Cosl non e stato, I'ltalia 
oggi e guidata da forze di centro-si
nistra ma non per questo dobbia-
mo aspettarci dal nuovo govemo 
privilegi ingiusti e impossibili ma 
contribute attivamente al migliora-
mento della societa. In che modo? 
Per esempio frenando i prezzi. 

Lei, che e a capo della piu grande 
cooperativa di consumo d'ltalia, 
dice che la grande distributione 
cooperativa puo fare molto per 
contribulre a ridurre I'inflazione. 
Coop Italia intraprendera dunque 
iniziative In questo senso? 

Posso solo dire che Coop pub e de

ve farlo. Un'organizzazione econo
mica che da sempre e impegnata 
nella difesa del consumatore, per 
uno stato sociale giusto, per il lavo
ro e la solidarieta contro I'esclusio-
ne non pu6 tirarsi indietro quando 
c'6 da dare un segnale cosl impor-
tante per il futuro del paese. Per noi 
il mercato e fatto soprattutto di per-
sone, non a caso gran parte del no
stra impegno quotidiano e nvolta 
anche ai rapporti con il volontaria-
to e ad iniziative di grande rilievo 
sociale, ed e alle persone che 1'im-
pegno di ridurre i prezzi e rivolto. 

Cos'e dunque die le coop di con
sumo posso rare fin da ora? 

Penso che su questo terreno do-
vremmo prendere impegni precisi 
nei confronti del govemo, delle or
ganizzazioni sindacali e dei lavora-
tori voiti a portare avanti una politi
ca dei prezzi antinflaltiva II gover
no bussi eci chiami, sono certo che 
trovera dalla Coop le risposte che 
cerca. II nostra deve essere un se
gnale per tutta I'economia italiana 
ed e necessario che sia possibile 

verificare il nostra comportamento 
a posteriori, confrontando il tasso 
di inflazione generate nel sellore 
alimentari con quello verificatosi 
aH'intetno dei propri punti vendita 
L'ideale saiebbe che per un anno 
la cooperazione di consumo si im-
pegnasse a tenere i propri prezzi al 
di sotto della dinamica dei prezzi 
correnti 

Quali ripercussioni avrebbe una 
scelta del genera sulla Coop? 

E owio che intraprendendo una 
strada simile avremo forse nsultati 
piu poveri nella gestione commer-
ciale delle nostre cooperative. A li
vello nazionale, in un anno, vorreb-
be dire perdere decine di miliardi 
dai nostri bilanci. Ma se la contro-
partita e riuscire a migliorare le 
condizioni dei cittadini e del paese, 
la scelta e obbligata. E non ci spa-
venta perche sono convinto che sia 
arrivato ii momento delle grandi 
decision! E poi, in Unicoop Firenze 
si tralterebbe semplicemente di 
proseguire su una strada che ab-
biamo intrapreso da tempo e che 

ha avuto un ruolo non indifferente 
in Toscana per fare da calmiere sui 
prezzi di piccola e grande distribu-
zione. 

A proposito di pfccob distribuzio-
ne, come si condllano le vostre 
proposte con to richlesta di blocco 
agitata da Confesercenti e Con-
fcommerdo? 

Se siamo in grado di accollarci que
st! sacrilici e anche perche abbia-
mo una Coop consolidate e forte 
soprattutto nel centra nord. La no
stra iniziativa potrebbe anche nu-
scire a mettere in moto un circoio 
virtuoso che coinvolga anche altre 
realta economiche ma che non po-
tra essere tale fino in fondo se non 
si accompagna ad una trasforma-
zione coerente della rete distributi
va italiana, sia essa piccola o gran
de. In molti casi quello che voglia-
mo e soltanto poter razionalizzare 
e ammodemare punti vendita gia 
esistenti, proprio come accade alia 
piccola distribuzione. In verita cre
do che siamo piu vicini di quanta 
nonsipensi 

• MILANO. «E stato impressionan-
te. Mi hanno ricavato I'ufficio nel 
vecchio salone delle trattative, lo 
stesso nel quale era entrate la prima 
volta nel '56. Allora era componente 
della commissione interna della Bor-
letti e 11, al ministero, si trattava sulla 
richiesta della proprieta di dar corso 
a 170 licenziamenti». Antonio Pizzi-
nato la racconta cosl la sua prima 
volta da soltosegretario nella sede 
del ministero del Lavoro in via Flavia. 
Una tempesta di ricordi, di senti-
menti. «Entrarci da sottosegretario -
dice - mi ha colpito, emozionato. E 
mi ha fatto riflettere. Sul significato 
dell'essere II in quella veste. Sulle 
mie responsabilita verso quel mon-
do del lavoro che ora si presenta co
me il fronte piti esposto della socie-
ta. Anche se e dura, a 65 anni, rico-
minciaredacapo». 

Gia. Dopo aver fatto il sindacalista 
per una vita fino a diventare, dall'86 
all'88, segretario generale della Cgil, 
Pizzinato ricomincia dawero. Da vi-
ce-ministro del la.oro con un pac-
chetto di deleghe checontano: dalla 
riforma della macchina burocratica 
aH'attuazione dell'accordo del 23 lu
glio in materia di diritti e rappresen-
tanze sindacali; dalla riorganizzazio-
ne delle attivita ispettive ai prablemi 
connessi col mercato del lavoro al 
coordinamento dei lavori social-
menteutili. 

Cosa signHka essere dalla parte 
del tavoratori stando (Metro aHa 
sorlvaniadivlce-minlstro? 

Per 40 anni ho rappresentato gli inte
ressi di una parte, la piu debole. Es
sere al govemo significa rappresen-
tare la societa nel suo complesso 
dando risposte anche ai problemi di 
quella parte. Nel pieno rispetto non 
solo dell'autonomia ma - come dice-
va Di Vittorio - dell'indipendenza del 
sindacato dal govemo e dalle forze 
politiche. Perche il sindacato e uno 
dei fattori determinant! degli equili-
bri demccratici di un paese. 

Parti del mondo del lavoro come 
del settore piu esposto deHa so
cieta, perche? 

Siamo di fronte a una frammentazio-
ne che e anche divisione. Prima il 
mondo del lavoro ricavava la sua for-
za anche dall'essere concentrate in 
grandi fabbriche. Ora la franhima-
zione del sistema produttivo, posso
no portare a forme di individuali-
smo, rendono il lavoratore pia debo
le. 

Dunque? 
Bisogna ripensare la rete dei diritti, le 
regole stesse della contrattazione. E 
si deve partire dal mondo del lavoro 
come e oggi. Su questo fronte il go
vemo ha grandi responsabilita. 

II meccanismo «piu hrvesttmenti, 
piu occupazlone» si erotto. Quale 
la prima risposta isttuzkNule? 

Occorre rinnovare gli strumenti che 
govemano il mercato del lavoro. Poi 
I'istituzione deve essere il soggetto 
che promuove la realizzazione di 

nuova occupazione. Da un lata con 
una politica verso le piccole e medie 
industrie, dall'altro favorendo I'im-
presa sociale, finalizzata alia rico-
sttuzione dell'ambiente e alia sua 
salvaguardia. Faccio un esempio: le 
aree industriali dismesse. La prima 
cosa da fare e bonificarle. In Italia so
no interessati centinaia di milioni di 
metri quadrati. La bonifica e la con-
dizione perche possano diventare 
appetibili per gli investitori. E la boni
fica richiedera dai 5 ai 10 anni di 
tempo e la presenza di imprese e di 
manodopera qualificate. E quindi 
una necessita e un'occasione. Piu in 
generale, il govemo dovra riprende-
re la concertazione sul punto piu tra-
scurato e drammatico della vita del 
paese: loccupazione. Tutto cid ri-
chiede cambiamenti. Anche di fun-
zioni e di strutture del ministero. 

Come sottosegretario sei anche 

ghuiall per I'kiwiego dl Lombar-
41a, Ugurto, Frkdi, Campania, Pu-
gHa e Umbria. Che futuro pensl 
peril mercato del lavoro? 

Serve un sistema informatico che as-
sicuri informazioni, in tutto il paese, 
sulla domanda e sull'offerta di lavo
ro. Cosa che oggi il ministero non e 
in grado di assicurare. Ma il vera 
punto di crisi e costituito dalla circo-
scrizione proprio mentre e decisiva 
1'informazione sul territorio. Non e 
un caso che le novita, in tema di 
mercato del lavoro, nascano II. 

La privattzzazione puo essere la 
strada giusta? 

C'e I'esigenza di un sistema misto. 
Chi pu6 rispondere alle esigenze 
della piccola e media impresa e il 
pubblico. Ma senza il private non sa
rebbe nSefficace ne tempestiva, 

SI parla di riforma delta cassa inte-
gradoMK secondo quale logica? 

E necessario riformare I'insieme de
gli ammortizzatori sociali, che onnai 
riguardano la minoranza dei tavora
tori dipendenti. Per la cassa integra-
zione bisogna distinguere tra aspetti 
congiunturali e strutturali. La cig, 
modificata per garantime I'universa-
lita, deve servire per far fronte alle 
difficolta congiunturali mentre per le 
aziende in crisi si deve pensare a 
nuove forme di inteivento collegate 
al reinserimento dei dipendenti. 

Tra le deleghe, hai qudta reuroVa 
aD'attuazioiie dell'accordo del 23 
luglio. Come U muoveral? 

Dovremo riprendere il confronto per 
quel che riguarda le regole della rap-
presentanza, della rappresentativita 
e della contribuzione sindacale, par-
tendo dai nsultati del referendum 
del'95. 

Obiettivo? 
Definire, nel rispetto piu pieno del
l'autonomia delle forze sociali, rego
le certe e costituzionalmente corret-
te che assicurino I'elezione delle 
rappresentanze sindacali unitarie e 
la riscossione dei contributi sindaca-
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Vlagglo attravono I'archoologw • lo natura del Peru 
(minimo 15 parleclpanti) 
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OTKLM 
Partenza da Roma e da Milano il 4 agosto. 
Trasporto con volo di linea. 
Durata del vlagglo 19 giorni (16 notti). 
Quota di parteclpazione lire 6.050.000. 
Itlnerario: Italia-Amsterdam/ Lima (Pachacamac) - Paracas - Nasca • 
Arequipa (Juliaca) - Puno - Cusco - Yucai (Machu Plcchu) - Cusco - Puerto 
Ualdonado - Lima/ Amsterdam/Italia. 
La quota comprande: volo a/r. le assistenze aeroportuali in Italia e all'estero, 
i Irasferimenti internl con voll di linea, pullman privali e treno, la slstemazione 
In camere doppie in alberghi a 3 e 4 stelle, la prima colazione ad Amsterdam, 
la mezza pensione in Peru e un glomo In pensione completa, I'ingresso ai 
musei e alle aree archeologiche, tutte le visite prevlste dal programma, 
I'assistenza di guide local! peruviane di lingua italiana e spagnola, un 
accompagnalore daii'ltalia. 


