
E anche nostro 
il futuro dell'Olivetti 

<M AMP into CASTMIO * 

E
UTILE CHE il -east) Olivetti' sia esploso in lutta la sua ciudezza 
Adessochie responsabiledellosviluppoeconormcodel pae-
se deve dire con chiarezza quali slrade inlende percorrere per 
impedire che I'induslria ita liana sia detlnillvamentc esclu&a 

dai settori slrategici e ad altocontenulodilnnovazione. Naturalmente, 
and i t il sindacalo ha il doveie di indkare senza ambiguita i propri 
vincoli e le proprie priority. 

Prima di adempiere a questo dovere, voire! per6 sollevaie una 
questioue generals. Esisle ancora «l'Olivelti»? O meglio: dopo gli aiuti 
fratemi otterti da Mediobanca c limminente smantellamemo di cio 
ctie resla delle Partecipaztoni stalali. estsleri ancora un pluralismo dei 
poleri indusiriali e finanziarl? I f rassicurazionl foraiali fomlte da Dini 
edal maggiori deader di partilonon cambianodi una virgola lo statu 
delle cose. La concenlrazione in cotso e teale ed inquielante perche 
nessuno conosce quale uso voglia (are dl questo immense potere il 
"saEotto di Mediobanca™. Si dice 
che taie potete verra usato pet 
ncouisire il controllo nelle society 
di servizlo che stanno per essere 
privalizate (Enel, Slel ed Eni-
Energia). E una ptospetUva in
quielante che.se fosse vera.chiu* 
derebbe delinltivamenie ogni di-
scorso sul futuro delle Industrie 
stralegiche in Italia. Un discorso 
che II sindacato, invece, non vuo-
!eeiioupu6chiudeie. 

Per questo-a panire dai «caso 
Ollvellb - va onoratoda tutti I'im-
pugno dl indicate con chiarezza 
priorilA e vincoli. Pet la Rom due 
sono i riferimenil dai quali non si 
pun prescirldero: la necessity di 
dolare il nostro paese di una poli-
tica industrialc e rimpossibilita di 
solloscrivere piani di ristrutlura-
zioneche preveda no ancora una 
rails la riduziune dei posti di la
voro. Sono due affermazloni mol-
to legate Ira loro. Per quesla ra-
gione dovranno essere sostenute 
conletnporaneamenle di Ironte a 
ttitll gli interioculori che nelle 
prossirne settimane si confronte-
ranno con il sindacalo stcsso. Va 
dcttoche, nel caso dell'Olivetti, il 
sindacato del melalmeccanici ha 
da tempo presentalu unitarifl-
mente un propria documento di 
politica induslrlale che - sulla ba
se di un accordo soltoscrltto da Ha 
dlrezKjne azieivdale - avrebbe 
dovuto cosliiuire la base di rlferi-
tnento per llconfronlotra ie parti. 
L'inlzia di questo tonlronto era 
slalo fissato pier lunedl 1H seltem-
bre. Putlroppo. il gruppo dl Ivrea 
ha dec Iso unllatcralmente di an
nul Inre I propri impegnl. annun-
clando alia stamoit - m dispreglo 
delle pit) eiementart regote di re-
lazlonl sindacali - le prapile de
cision! conclusive. II vlncolo oc-
cupazionale che noi poniamo e 
strettamente legato ulla scelta di 
dllondere e valorlzzare le inilu-
alrie stratcgiche ancora presenti 
nel paeso Slamo airivati ad un 
passagglo nodale: le nstruttura-
zlonl uziendall non possono pre-
veilcre nuovl, massicti lagli dei 
post! di lavoro. come im'ece A av-
venulo da 8-10 anni a questa par
te Facendo questi tagli di ridur-
mbbero [orse i costi. ma sicura-
mente si perderebbero compe-
tenze. rlsorse umarie e prolessio-
nallla necessarie per chi - oltre le 
dllficolta alluali - voglia guardare 
al luturo con convinzione. Cosl e 
nivenuto per altri gntppl indu-
slrtalt che pure si sono trovati in 
contlizioni precarie ^per tutti val-
ga Tesempio delta Volkswagen). 

Ui difesa del lavoro. i^gi. 6 pe-
r6 anche una questione politlca e 
soclale die il sindacato deve 
aprire senza amliiguila e con la 
stessa delerminazione usala in 
paasnto per difendere il reddito 
del lavoratuii espulsi dalle labbrl-
die. Oggi dilendeie solo iI reddi
to non e plfl sulfciente. Ecio non 
solo per elementari ragiotii di di-
gnita e giuslizla. Kinunciate alia 
dllesn del lavoro ci rendetebhe 
oggellivamente corresponsabili 
del collasso finale dell'lnduslna 
Italian a nei sellort strategici; gia 
altn? volte e stutesso ed era sa-
rclihe grave rlpcrcorrerc qtiella 
str îda. 

Eic'o ilunque le pnorita, i vin
coli dai quali II sindacato, la 
rmm, nr»n possono prcsthindere 
Se aitmnti uil essi ci sarfl la con-
vergenza anclie degli allori ini-
(Hendllonnli ed iMlinzionali. alio-
rn il -caso Olivetti' irhe e solo 
unodei -cash presonli ml sellorc 
mlorin.ilK a e telecominnc.izio-
ni) |«.i|ra rupit'si'iunre il punlo dl 
wuHii posllivo verso un titiowi. 
i|iia!ifiralu svllnppn dell induslria 
lidliiUM. Allrlmonli r i atlendono 
u>ltuimiii>. IIIL'SI di iiesaiilc i i in-
Iriintnsoclaleejiolilico. 

' st^i L'/tlt«i naaoiiahf Fnun-1 if)7 

Uunione monetaria a Bmxelles 
Per la Germania Maastricht non basta piu 

mANCOMMaD 
M ROMA. Gkmtata importante og
gi a fiiuxelks perch*, con la pnma 
rlunione dei mlnistri finanzian del-
la comunita dope la pausa estiva. 
inizia ufliclalmenle la trattativa [ier 
deftnire I'agenda dei lavrin per t'a-
dozione delta monela unlca eiiro-
pea. che dovra essere approvals al 
icttice euiopeo di dk-emhre a Ma
drid. Non si avraniio certo effelti 
operativi immediati, ma inizieran-
no a chiaritsi meglio le postzioni 
dei parlrter eunipei. Una oos-i peni 
ecena:Maastriclit non bast.i piu I 
paesi europei che nel 19!t9w riiini-
ranno sotlo le bandiere deLla mo
nela unica dovranno rispeltam vin
coli piO rlgidl del (amosi patiimeln 
di bilancio (il deficit pubblico al 
3'»> del prodotlo intemo lordo. il 
debtto al 60%). E la Bundesbank, 
la banca centrale tedesca. che alia 
vigilla dl due important! incontri 
europei (il22settembrea Maiorca 
si rittovano i capi di Stato e di go-
vemn deH'Unione, il ^̂ t locca ai 
ministri finanziari a Valencia) si 
getla con lutto il suo peso politico 
su uno del due platti della bilaiKia 
Nattualmente. scegl'ie il piallo del-

la reslrizinne. E cosl il cammino 
delt'lltiLia verso rintegrazione mo. 
netaria etirupea si complica. 

Che dai primo gennaio '99 parti-
ra iilmeno un gmppo di paesi 
omogenei per andaincnti econo-
iiwi e condoione delia finanza 
puublica e assodalo. Ma adesso si 
pruiettano i dubbi oltre questo pri
mo ostacolo. Lo chiarisce Helmut 
Sclneber. membra del direttoiio 
della banca centrale di FVancofor-

k' .Nniu ^tt'rfc^i^ithp neirtlnn>-
ne monelaria La politlca iinanziLiria 
•HjrA •uLciilalo 'ilia ^tubilita. Moicre-
diamocisia bisogno di rectiperare 
discipliiia [inanaaria». La nuova 
ossessione della banca cenlrale te
desca e quella di "Cvilai? disastri<̂ . 
A Francoforte pensano di rafforza-
re il traltalo prevedendo sanzioni 
aulomatiche per quei paesi mem-
bri che non rispeltano i criteri di 
convergenza economica e di utiliz-
zatc gli slessi criteri in sense reslrit-
tiiti degli stessi parametri. 5i tratta, 
in soslanza. di applicant I'idea del 
ministro delle linanze WaigeL i Eehi 
del 3 e del CT. su deficit e debito so

no da intendere come liveilo mas-
sitno al quale devono conveigere 
deficit e debito slatali e non come 
liveilo mi nimo rispenalo il quale un 
paese si deve considerate al sicu-
to. A Bonn citcolano petftno nuove 
percentuali «virtuose-:}% per il de
ficit. JffS. per il debKo. RBT mold 
paesi. Italia e Belgio in ptimo luo-
go. saiebbe una doccia ghlacciata 
visto la loro fatica per awicinatsi 
entto it '98 ai parametri di ingresso 
nel -tegno di Maastricht'. Nel 1993 
il nostra debito pubbleo coni-
ipurutcril al 115't ̂ lel prodotto toi-
do. i)ggi e al 123%. Per la verila I'lta-
lia puO.npararsi dietro il Belgio. 
paese stabile anche dai punto di 
vista economico ma con il debito 
piii elevato d'Europa. Per i legami 
economic! e sock>culturali tra Bel
gio e Germania £ impensabite che 
il primo possa divoiziare dalla se-
conda proprio alio scalto di par-
lenza. II Trattato di Maastricht par-
la chiaio: per lar parte dell'unione 
monelatia un paese deve dimo-
strare almeno di awicinarsi spedi-
tamente all'obiettivo di un debito 
al 60's del prodotto. La decisione, 
dunque, sara frutto di un negozia-
to. £ proprio questo che rende al-

tergiche la Cemiania e la Bunde
sbank in particolate. Pernio reslan-
do 1'impegno strategko a reallzza-
reeffettivamenle lunbne moneta
ria anche se -non a qualuque con-
dizione». la Germania ha cambiato 
tattica. Man ntanochesiawiclnail 
momento delle scelte (comptese 
la conferma o meno delle bandc di 
osciltazione delto SME, la data dal
la quale scattetrantio idueannidi 
stabilita necessari per entrare nel-
t'unione monetaria), alza il prezzo 
delle trattative. E le opinioni pub-
bliche lodescu e ltnnc<ie sono 
sempre piu nu:LinL a crilicare piut-
tosto che appo^iaie la moneta 
unica. 

I datl sul deficit pubblico (ranee-
se, dopo ie dimissioni del rigorisla 
ministro deH'economia Madelin. 
che allontana la Francia dai liveilo 
SK in rappoito al prodotto loido. 
sono solo I ultimo campanelb 
d'allaime. E poi e'e I'ftalia. natural-
mente. Kohl ha aiulato Dini anche 
pen;he un'ltalia in riga sui conti 
pubblici rende piu forte la Germa
nia nei tapponi con una Ftancia 
che appane decisa a teneisi le ma-
ni phi IHjere possibile e con la Gran 
Bretagna, il grande assente dall'in-

tera partita. Tutta laltenzioiie & sui
te mosse del govemo ilaliano e sul-
I'ipotesi di rienlro della lira nello 
SME. Per Mario Draghi, ditertoie 
generate del Tesoro «ll pacoiso * 
obbligato e sara obbligato per 
chiunque govemi». Verosimile. ma 
non c sulfkiente per convincere i 
"partner". I tempi per I'apertura di 
un negoziato sono incetti, appaio-
no pit) lontani di quanlo Dini abbla 
volnto lar intendere. A parte le in-
certezze sul voto, e ormai assodato 
che non e'e ancora lo spazio per 
L'inizio di und dist u^ione a 15 sul
la lira, nonostante gli evioenti suc
cess) nel risanamenio finanzrario. 
L' incertezza politica e una variab
le dai quale il cambio non puo pte-
scindete e il rappoito lira/'marco e 
ancora lontano dai punto di equili-
brio tolterabtle dai •partner*. La 
Bundesbank e motto caula, invita 
I Italia anon fare il passopiu lungo 
della gamba. Non e in discussione 
il dirttto a porre sul tavolo il rienlro 
della lira nello SME, ma questo 
non vuote due rischiare delle deci-
sioni Impiudenti, ma ribadisce die 
non e disposla ad aprire i propri ru-
binetti per difendere un cambio Ir-
realtstico. 

'.y*; La posizione del segretario confederale Cgil su politica salariale e contrattazione 

Grandi: «L'accordo di higlio e da avchiviave» 
r iBROMSIIHA 

• ROMA.iDobbiamocorntncia-
re a disculere per tempo su cio 
che prendera il poslo dell'accoi-
do di luglio del '93 che ha dato i 
suoi ftulti. ora pero bisogna vol-
lar pagina». Quesla la posizione 
di AHiero Grandi, segretario con
federale della Cgil alia vigitia del
la stagione congressuale e di im-
portanli scadenze sindacali. 

Grandi, t dunque praprioda but-
t m quHto accwdo tW "937 

Niente ailatto. Ora anzi bisogna 
applicarlo per quel che concer-
ne i'adeguamenfo dei salari al-
landamenlo reale del coslo 
delta vita, Poi esso ha sancilo 
un modello contrattuale a due 
Itvelli, nazionale e aziendale, 
che costlttiisce un'allro aspello 
posilivo. Ma lesperienza degli 
ultimi mesi ci diceche it pruble 
ma principale ora e un altro . 

EMMMM? 
Oobbiamo progettnn.1 una nalli-
colazione del sislema contrat
tuale. Abbiamo patilo un ecc. es
so di centralizzazione. 1 hi con-
to (> la jxilitica dei reddili e 
un altracosa la soppressione di 
qualsiasi autonomia conlrattua-
lo in materia di retribuzioni da 
parte delle calegorie. Se voglia-
mo t'vilare che la divarii azionc 
Ira sulario i-ontralluale e insti • 
delln vita diventi |«rmanenty e 
the il salario reale «i rivaluti at-
Iraverso fMillo neocorpnrulivi a 

liveilo di imptesa, dobbiamo 
pensare a un diverso modello di 
relazioni industriali. E poi la 
cenlralizzazione appiattisce I'e-
laborazione conirattuale. 

Un eMtnpto dl questo apptatti-
mento non puo euere la tHMa-
lioite dl •talto neHa quale i l tr». 
va la battagla per la ridyziOM 
deU'narro? 

Si. 6 cosl. Se non vogliamo fare 
chiacchiere inutili. per 1'oratio 
dobbidmo pun tore tutto sui 
contralti aziendali. Riduzioni si
gnificative a questo liveilo pos
sono i.'ostituire la premessa di 
una generatizzazione da realiz-
zaro nei ptossimi contralti na-
.'Kinali Pen ^ necessario che il 
sindacato taccia fino in londola 
sua parte perchd si amvi alia ri-
du;:ione dell'orario di lavoro le
gate sellimanaleda •IS a 39 

Prima 4 tutto questo pert e'e II 
pawagglo MtriJtulto daH'appro-
vazlmw deHa legge flmnilarla. 

Anche in questo caso penso 
che il sindacalo ilebba usi'ire 
dalla logica dell'einergenzii. Se 
I'inipiaiiUi della Finanziaria 
non losse soddisfacente. il sin-
tldcah) non dovrebbe sentirsi 
costrello per slalo necessila a 
lavonrne lapprovuzione Hoin-
vn.e la sensazione clle si letili 
dl ullilizzare argoinenti che ri-
ttnarddno il quad to politico per 
conviiiioie il sindacato ad ac-

contentarsi di quello che passa 
ilcnnvenlo. 

Quail M M to quMUoal di motto 
plurlevantlT 

La restituzione compteta del 
drenaggio fiscale e la dilesa dei 
redditi piu bassi. In Italia ci sono 
circa 8 milioni di poveri. troppi 
per un paese civile e. come af-
terma Gorrieri, bisogna comin-
ciare pure a fare qualche cosa 
in questa direziorte. 

Ntl MM) dell'eMat* hal metto 
Imrfttito ail tama deHa totti «-
I'evaalonefleeate. 

fn questo campo e necessario 
varare misure che durino nel 
tempo, facendo caso mai un 
piano poliennale di rientro del-
levasione. Si discule tanto. ad 
esempio, di reingresso dell'tta-
lia nello Sme. Ma ha senso que
sta discussione in un paese la 
cui economia sommersa ^ cosl 
estesa? Per avere risullati signifi-
cati in fluesta materia, bisogna 
poi meglio inlrecciare misure di 
dec entra mento fiscale e lotla 
all'evasione e awiare finalmen-
te una riformadel sislema fisca
le e contribulivo che abhia co
me obiettivo di fondo lallegge-
ri mento del carico fiscale sul la
voro dtpendente. 

Per quanto rtguaida la rrfomt* 
del flbtema conMbuUvo non al e 
pena un'occarioae adetao ehe 
si t dtecusso dl pemlonlT 

Non penso. Comunque sono 

maturi i tempi per arrivare a un 
sislema contribulivo che co-
struisca la sua base di calcolo 
oltre che sulle ore lavorate sul 
valore aggiunto. Inollre il finan-
ziamenlo della spesa sanitaria 
deve passare dalla comribuzio-
ne al fiscalila generale. 

QUMto aatuniN ahdacate aata 
Bantteritnto each* da ana rle-
vante qietflww tatodale. 

Se i salari non fossero effettiva-
meote adeguati allandarnento 
dei prezzi, si creerebbero gravi 
problemi economic! di caratte-
re generale, perche la doman-
da interna continuerebbe a sta
gnate. Ma si creerebbe anche 
un ptoblema di credibility im-
mediala dell'accordo di luglio e 
dell'uso dei lassi di inflazlone 
piogrammala tome strumenlo 
della lotta antinflazionistica. 

S«i motto dfflldte ragghigen 
I'oMatHvo dl un comphtto ada-
guanMntof 

11 fatto e cite il govemo, anche a 
causa delle pressioni che ven-
gono da Confindustria. da il cat-
iivo esempio. Sappiamo inlatti 
che per i conlratti dei pubblici 
dipendenti si pensa a un ade-
guatnento dell' 1 % Invece del 3",> 
che sarebbe necessario. E an
che dall'interno del movimenlo 
sindacale vi sono segnali non 
sempre coeienti.. 

Ls C(V va al consreno • funtta 
alndacale tara certamente mo 
de) tenl In dtocHealone. 

C'e senza dubbio una caduta 
nel dibattito. Dopo i referen
dum sulla rapptesentanza e le 
trattenute vedo Ua parte nostra 
risposte deludenti. All'inizio di 
ortobre scade il periodo nel 
quale le vecchie norme abroga
te restano in vigore in attesa di 
nuove e non si vede niente al-
I'orizzonte. Si possono anche 
assumere decision! rapide, te-
nuto conto che il parlamenlo 
ha lavoralo anche prima dei re
ferendum al fine dievitarli, 

Ma I'unlta cha Mmbnva un 
oblettan a portata dl mam e vl-
dnaoalalonlanaT 

Bisogna superate la schizofre-
nia tra gli appelji all'unita e 
comportamenti che vanno nel-
la direzione cotrtraria. Nel corso 
di quest'anno le organ izzazioni 
di categoria di Cisl e Uil hanno 
firmalo accordi separati per il 
contrato dei laTOratori agricoli, 
Lo stesso e accadulo in Pie-
monte per i lavoraton melal-
meccanici delle impiese artigia-
ne. Come la mettiamo? E poi 
non aiuta certamente il proces-
so unttario il modo in cui D'An-
loni e Larizza qualche volta di-
segnano il ruolo del sindacato 
rispetto all'evoluzione del qua-
dro politico, lo penso a un sin
dacalo unitario nel quale sisen-
tano a casa loro lavoratori che 
(anno riferimenlo a lutte le lorze 
politiche da Rifondazione e 
Porza lialia. 

Sui salari 
Masera 

ha ragione 
LBOLWeAtMUNBO* 

I
L PROBLEMA della •itesslblli-
ta del salario nel Sud». della 
riduzkine del salario all'in
gresso per i nuovi assunti, in 

particolate giovani, delle Impro-
priamente e maldette gabble sa-
lariali. si e riproposto per impla-
cabili motivi real!, strurturali, per-
sino tecnici. non comprimibili 
con le parole e le ideologic, sia 
pure piO voienterose. 

£ necessario dare una risposta 
solleclta e In posilivo. Una rispo-
sta che sia prudente e a tappe. 
ma limpida. Vediamo i motivi 
strutturali. 

Intanto il crollo definitivo.del 
vecchio sistema assistenzlale. an
che nei confronti delle imprese. 
fondato sulla spesa pubbltca fl-
nanziala in deficit. 

Va pure considerata I'apertura 
quasi totale di tutti i mercati italia-
ni alia competitive europea e 
mondiale (con gli efletti che pos-
siamo conslatate anche sulla Oli
vetti) . Come il capitolo delle nor
mative e direllive cogenti dell'Ll-
nione europea che hanno com-
portato il superamento dell'lnter-
vento slraordinarlo nel Mezzo-
giomo. un nuovo quadra di 
sostegno comunitario per II quln-
quennio 1994-'99.1'eliminazione 
degli oslacoli al metcato unico, e 
Ira questi i ttadizionali finanzia-
menli a fondo perduto e le fisca-
lizzazioni degli onerl sociali. E In
line il progressive exploil della 
compelitivita globale, che si reg-
ge con la qualila del prodotto, ma 
anche con la riduzione di tutti i 
costi, anche quell! del lavoro. 

Vi sono poi i motivi lecnici che 
giocaiio a tavoie deila pioposla 
La progressiva ellminazione della 
liscalizzazione degli oneri sociali 
a imprese operanti nel Sud, che 
comportera un aumenlo del co
slo del lavoro del 20%. sia pure di-
luito in piu anni. L'eliminations. 
gia operanle, di incentivt tradizki-
nali e il passaggio a regime delle 
sanzioni d'imposta che si realizza 
dopo t'investitnento diretto del-
1'impresa che richiede I'incenti-
vo, e non primao durante. Quindi 
il rilardo delle forme di sostegno 
sostilutive deH'intervento straor-
dinario. Non bisogna dlmenticare 
che la produtUvita media nel Sud, 
pur essendo aumentata nei tempi 
recenti, registra un Demendo di-
vario rispetto al Centronord di ol
tre II 10%. e .inline, che il coslo 
del denaro per imprese nel Sud 
resta piti alto di circa -123%. 

In questo quadra la proposla 
di Masera & mollo contenula. rea-
lislica, prudente e si fonda sui se-
guenti capisaldi, ullli per inlzlare 
e mirabili: la Hessibilita riguarda 
soltanto i nuovi assunli e i giova
ni: la diminuzione salariale previ-
sta va dai mmmodel S% al massi-
ntodel IO!&,cioeerealislicaege-
stibile. riguarda non fuNo II Sud 
(solo se riguardasse lutlo il Sud si 
potrebbe usare piopriamenle il 
termine "gabbie salariall"), ma 
aree setlori, aziende, periodi, L-
si, in particolare stato di crisi, in 
difficolta o da stimolare in modo 
specifico. La praposta poi riguar
da non soltanto il Sud (£ peraltro 
proposla valida anche per aree 
del paese depresse e non collo
cate al Sud) e linooduztonedel
la riduzione 'alariale va realizza-
la nel confronto. nella trasparen-
za e mediante trattativa sindaca
le. Inline il modello di riferimenlo 
£ quanto stato sperimentalo posi-
tivamenle net <nsi forti della Rat 
diMelfleaGioiaTauto. 

Owviamente 1'operazione de-
v'essete accomp^nata da un 
pacchetto d'intetventi per le 
aziende volte ad aumentare la 
produttivita aziendale coroptessi-
vaed in particolare dai pietlo uli< 
lizzo degli impianti. dall'aumenlo 
dei tumi, da una adeguata forma-
zione. da premi di ptoduzione. 

L'operazione deve inoltre pre-
vedete conlropartite di polilica 
economica: piu investlnsenti, ac-
celerazione della spesa pubblica 
di supporto. rilancio delle opei* 
infrastrutturali, piO investimenti 
per il Sud nella legge linanziaria 
1996. 

Cosl, e non a chiacchiere, con 
una visione laica e globale, si di-
lende salario, occupazione e svi-
luppo. Non & anche quesla soli-
darieta? 

' 5rndoco di Palermo 
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