
LEGGI & CONTRATTI. II gruppo progressista della Camera rilancia la sua proposta 

Ridurre I'orario 
di lavoro? 
Riparte la battaglia 
Rldurre I'orario di lavoro, S possibile? Senz'altro 6 molto 
difficile. Da mesi, infatli, & in corso un veto e proprio altac-
co ai satari, mentre te imprese rincorrono la ripnssa sob 
attraverso un massiccio ricorso agli straordinari. Sul fronle 
slndacale, poi, sono pochi gli accordt realizzati. II proble-
ma pero resta. Per rilanciare la questione domani a Roma 
maxi-convegno promosso dal gruppo Progressista-Fede-
rativo della Camera. Che presenta una nuova proposta. 

m ROMA. Ha senso oggi ritamare 
a partem di riduzione dl otario d) 
lavoro? La domanda non £ peregri
ns. Nel momento, inlattl, in cui e in 
corso un veto e proprio aUacco ai 
salari - nella dupltee forma del 
nan adeguamento al costo della Vi
la e dl una diminuzione al sud -, 
quanto reallstlco * concentrare 
I'altenzlone suH'orarto? Inolire bi-
sogne preitdere alto die, mentre 
da anni si dlbatle sulla riduzione di 
orario (deve essore generalizzala, 
o articolata per seltori? deve essere 
graduate, o btaogna Immediata-
mente arrivare alle 35 ore setHma-
nail?), nil orari dl (alto a partite da-
gll anni otlanta sono In coslamo 
aumenio. E queslo e dlveritato an-
cor ptti vera con la recenle rlpiesa 
produUlva che e stata soslenuta da 
un nwslcclo ricorso agli straordi
nari, 

OHrtUdtbtttMo 
Da parte loro all stessi sirtdacati 

non lonno aitro cite parlame nei 
loro comegni, ma stantano poi a 
Introdurre la riduzione di orario In 
maiiiera incisive nella loro altivita 
negozlale, ad eccezkme di easl II-
mltfltl di cormattazlone aziendale 
nel nord-est del paese in carnbio di 
tin'organtntairione del tumi che 
consents la massima mllizzazlone 
degli implonll. 

Se liirario di lavoro si possa ri-
durre £ anche la domanda a cui II 
gruppo Progresslsta-Fedemtivo 
delta Camera domani (ore 9.30 
Sala del Cenncoto • PalaKM Valdi-
na) poiieaunnutritogtYippod'In-
terlocutori dl eccezione, da Massi

mo D'Alema ai Ire segretari delle 
confedeiazlonl sindacari. da Pierre 
Camiti al minlstro del Lavoro, Ti-
ziano Tretr, dal presidenti delle 
commission! lavoro dl Camera e 
Senalo a ftinaldo Fadda delta Con-
findustria a Ersilla Salvato e Fabfo 
Mussl. Quesia discusslone, per cost 
dire pill stringente, sara preceduta 
In matlinata, dopo lintroduzione 
dl Luigl Bertlnguer, da una serie di 
approfondlmenli. Nicola Cacace. 
presidenle di Nomlsma, intervene 
sull'uso del tempo, meicalo del la
voro e formaztone; Stefano Zama-
gni, coordlnalore del progratnma 
di Romano Prodi, sul rapporlo con 
hi sviluppo e I'occupazione: Mari-
na Piazza sul rapporto Ira lavoro 
nel mercato e lavoro lamiliare; 
Claudlo De Vincenli su tempi e 
nuoviservlzlsociali, 

Livia Turco, che per domani si e 
assunta appunto ('(mere di porre 
alia vasta platea dl interlocutori la 
domanda se 6 possibile ridune I'o-
rarto dl lavoro, una sua risposta ce 
1'ha. Ed essa £ owiamenle afferma-
tiva. L'ex responsabile femminile 
del Pds, infattl. e prima lirmataria 
di un progetto di legge sulla ridu
zione e rlmodulazlone degli orari. 
a ci i st acompagna un alio proget-
lo sull'organizzazlone dei tempi 
delle cit$ che in una qualche mi-
sura rtsulta complementate al pre-
cedente. Si tratta -nel caso della ri
duzione dell'orario - di un'inlziati-
va che esprime nel disposltM pre-
visti dall'articolalo una forte consa-
perolezza della comptessila della 
materia, del fatlo che di fronte ai 
cambtamenti neH'organizzazione 
del lavoro nessuna retuzione sa-

rebbe possibile se non fosse ac-
compagnala da una rimodulazlo-
ne dei tempi di lavoro. Che. insom
nia, la ftessibilltae unasfldacheri-
chiede nuove tutele, non uno 
spauracchto da esoicizzare. Ma il 
progetto di legge presenta anche 
un'aftra novita di partkolare inre-
tesse: la coslituzione di un Fondo 
piesso llnps per la riduzione del
l'orario con una dotazione linan-
ziarla definila in base a precis! cal-
coli econometric!, curati da Clau-
db De VincenH, auP'impatto occu-
pazbnale e In termini dl produltivi-
ta, Una linea. dunque, addlrinuia 
speculate a quella di alcuni espo-
nemi del govemo in carica. da Ma-
sera a Treu, che al pari di Conlin-
dustria vonebbero affiontaie i pro-
blemi della disoccupazione so-
praltutlo meridkmale attraverso la 
concessone di incentivi alia ridu
zione del salario. 

E, luttawa, nonostanie i menfi 
dell'elaborazlone dei preseWatari 
del prc^etto di legge e dl chi ha 
collaborate alia sua stesura, la do
manda sulla sua altuallta resla, 
Cioe se i tempi dl una fase politica 
cost tesa e incerta e queHi della 
conglunmra economica siano pro-
pizi a deciskmi sulla riduzione del-
i'orario di lavoro. Per poter formu-
laie una risposta e d'obbligo soKer-
marsl sui caratterl della ripresa 
economica altuale e non solo sul 
(alio, ampiamente previslo dal fir-
matari della legge, che essa da sola 
non £ In grado di affrontare i pn> 
blemi dell'occupazkme. E neces-
sario altresi considerate che nelle 
regionl In cui e stata pld forte la ri
presa si & retta sul ricorso massic
cio agli straordinari, die sono resl 
convenientl rispetto a nuove as-
sunztonl anche dal lallo che I'ora
rio legale di lavoro in Italia t anco-
ra di 48 oresetHmanali, Bastetebbe 
solo queslo per compredere come 
sia urgente una nuova legge. 

Lj^timtloMMlari-
Inolbe per questo aspetto i pro-

blemi dell'orario appaiono non al-
lemativ! ma come i'altra faccia del
la questione salariale, su cui si con-
cenirano in queslo periodo te po-
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lemiche. £ infattl il ricorso agli 
slraordinari che crea quella forbice 
tra salari conlrattuali e retribuzioni 
reall, che consenle a ConTindustria 
di affermare che nd settore mani-
falturlero non esiste un proUema 
uigente di adeguamento salariale. 
Ma tra salario e orario si crea un 
rapporto anche nel caso dl grand! 
lislrutturiizloni industrial!, sotto la 
forma dell'lslltulo del <ontratlo di 
solidariettt>. 

Insomma, •orario e •salario 
nella congiuntuta attuate e nelTini-
zialiua del lavoro dipendente, lungi 
dall'escludersi possono tomaie ad 
intrecciani e essere i pllastri, sia 
pure con movemenze nuove. di un 
conditio che voglla incideie sulla 
qualita dellosvihippo. 

DinoFriKhia'ConirKtc fattodi nuova aaaandMh. 
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Dalla «qualit&» tedesca alia «flessibilita» texana 
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Pubblichiamo un ampio 
slralao ilella relazione die il 
pmt Nkohi Cacace presen-
lera domani al corwegno 
promasso dal gruppo Pro-
grcssisli-Federalivo delh 
Camera sul tema -II lavom 
ettII tempo: 

m II lllosolo Seneca scrisse nelle 
Lettere a Lucllto «uilio o Uictlio di-
pende dagll altri, solo II tempo d 
nostra.... per tne non 6 povero co-
lul che puo disporre del sito tcm-
DO.M, ma tu serba gelosamenle 
quello cfie possiedi. perclrf e tn^i-
po tardi per risparmiare il vino 
quandosl i glunti alia feccia», 

Duemlla anni dopo non sembra 
che rammonlmento del lilosolo 
sia stato raccoKo dall'uomo tecno-
jogico. almeno nul nostio Paese. II 
presidenle delta Continduslria 
Abetc ha pill voile rlfiutato ogni 
proposta di redistrilxizione del 
tempi Bostencndo tra I'aliro che 
•queste propostc sono anlistoriclie 
e si isplrano ad una lllosolia dl tipo 
pauperistico" (van giomali), 

tl presidenle degli industrial te-
desclii Klaus Murmann. invece. in-
teivtstato dnl Cofiitm (24.J.35) 
sulla possibility dl rid tine gli orari 
dl lavoro rispondedi si -a condizio-
ire di Indudere anche 11 sabato, co
l l da aprtre la possibility di intra-
durre nuuvl modelll di mml. cosa 
che tra I'alho awieno da anni alia 
Bmw., 

Un hmnmo •atorteo* 
t'erclicro dl dlmostmrc a) cho 

nun c'fi nlenle di pill «sloik:o» del 
imvesso dl riduzione del tempo di 
iavom. b) che Francla 0 C-ermania 
sono ad esoniplo tra i grandl paesi 

ricchi nostri coniinanti quelli che. 
avendo compreso che in un'eco-
nomia globale la qualita della pro-
duzbne conta pifi delle quantity, 
hanno awiato un grande dibattito 
e reatizzato interessanti esperienze 
sugli orari, c) che da oggi al 2005 
se non riusciamo a ridune in Italic 
gli orari del 10-15% avremo pifi di-
soccupati di oggi, d) che le dilfe-
renze tra destra e sinistra modeme 
oggl si giocano in gran pane sul di-
veiso valore altribuito al tempo. 
che rlsponde a vision! radicalmen-
le diverse della vita. ComincerO 
dall'uttlmo punto per rilevate che 
se Ic diffeienze tra progressist! e 
conservalori eurapel sono scom-
paise sull'accetlazione dell'econo-
mia di meicato come motors dello 
sviluppo e sull'esigenza di tenerc 
sotto controlb llnflazione ed i 
conU pubblici, esse pennangono 
sul ruolo di uno Stato snello ma 
forte mgolatore del mercato e delle 
solidarteta (economia sociale di 
mercato da un lalo e capltalismo 
pnro dalt'altro) e sul dlveiso *alo-
re del tempo-; che si espltdta in 
una vlslone p(0 «matcrialislica» dei 
conseivatori (il tempo e denaro) 
ed in una pid «natuialisia» od eitco-
bgica od empatica del progtesslsli 
(il tempo 6 la vita neH'accezbne 
piu plena di Seneca), Sotto queslo 
profifo II dlbattito sulla redistribu-
zlone del tempi vaaldi la del lem-
po di laroro svolgendosi attomo a 
due vislonl fllosofiche odicalmen-
le diverse dalla vita. Un obieliiwi 
della sinistra europea piu modoma 
consiste nel rioriemaie la coscien-
za umana verso una visione piu 
empatica con i ritmi dclln nalum; 
in qualche modo si liatta di risacra-
llzzarc la vltn. Ma cosa slgnilica ri-

sacraiizzare la vita? Signifies che il 
denaro e t'anicchimenlo devono 
essere mezzl ma non il fine della 
viia come e oggi. Cosa significa ri-
sacralizzare il tempo? Asaimere la 
produlBvitd come mezzo e non co
me fine dellatUvitd umana, misu-
rarla non sob In termini di produ-
zione oiaria o di eHicienza ma an
che in termini di giustizia sociale e 
di mantenabiiila nel tempo, equi-
parando il tempo delle responsabi-
lita fami liari, oggi tutte 0 quasi a ca
lico delle donne. a quello di lavo
ro, senza sacriflcare ai benefici im> 
mediati I'ambiente e le future ge-
nerazioni. 

•Nonepauportirao" 
E veniamo al «pauperismo» che 

secondo i nostri industrial! sarebbe 
impfcito nelle proposte di ridune 
gli orari. Germania e F̂ ancia sono 
due Pacsi rkchi che esporlano il 
doppio di prodolti ad alia tecnoto-
gia rispetto all'llalia e investono 
quasi il doppio in ricerca e svilup
po rispetlo al Pll. In Francia la cui 
Assemblea nalionaie ha discusso 
per mesi su varie proposte di ridu
zione degli orari, la recente Ada 
presidenzlale tra Jospin e Chirac 
ha visto chiaramente dlfferenzlati t 
due candktati su due punti. la poli
tica nucleare e quella dei tempi. E 
in un suo tecente intetvento lo stes-
so primo mlnislro gollista Juppe ha 
chiesto agli Industrial: "piu corag-
gb nelle IrattaBvc sulla riduzione 
d'wario-. Ma le realizzaztonl pid 
important! si sono avute in Genna-
nla, il Paese col piu alto costo di la
voro, gll orari piO corti eppure pri
mo esportatore del mondo. Sin dal 
19311 sono slatl siglati conn-atti na-
zbnalt per le 35 ore setlimanali del 
melaimcccanlcl c degli addetti alia 
stampa, da anni la Bmw e allie 

aziende hanno introdotto con suc-
cesso la settlmana dl 4 gbrnate e 
la Vw. dopo averconcordato un'o-
rario di 28,8 ore setlimanali per sal-
vare 30mila posti di lavoro ha an
che presenlato il miglior bilancio 
aziendale degli ultimi anni. Ma e'e 
artcora II recenlisstmo acconlo Vw 
di Oessibiliti che andrebbe studia-
to bene in Italia da tutti, govemo, 
slndacalisti ed imprenditori. dall'O-
livetli all'Alenia. Si tratta di un ac-
cordo esemplaie per u n'interpreta-
zione conelta della ftessibiHId in 
cui lazienda secondo le esigenze 
di flessibiliiA aziendale, mentre il 
sindacato ha onertuto che I'orario 
basato sulle 28,8 ore la settimana 
non venga superalo nel complesso 
delle ore-anno, e queslo a vantag-
^0 di vecchi c nuovi occupati. 

Ma veniamo al punto a) se la ri
duzione d'orario sia o no un pra-
cesso slorico. Nonmi dilunghero su 
questo. Come si puo vedere dalla 
tabella (grafico qui sopra - ndr) in 
100 anni. 1891-1991, I'orario an
nuo di lavoro si e ridolto in Italia 
d e t m , da 3.000 a 1.700 ore. men
tre il Pll aumentava di 13 volte. II 
processo di riduzione degli orari e 
simile negli altri paesi europei (ve-
di tra I'aliro Futuriblcs del maggio 
'92). Quesrro processo si £ arresla-
tO tra il 1971 e I'BI, in conispon-
denza della crlsl petrolifera. 

S<riluppo-oocii|Milone 
E veniamo al cuore del nostio 

probiema: I'equazione sviluppo-
invesrimenti-occupazione non (un-
zlona pifi per I pIQ bassi livelli di 
cresciia economica del paesi indu-
strializzali (i paesi In via di svilup
po dell'Asia e dell'America Latina 
sono invece In pleno boom da an
ni). SincM la produllivlta a livello 
di sislema cresceva meno della 

produzkme. i'occupazionetrovava 
spazi. ma da qualche anno nei 
paesi industrializzati. come nolo, 
la produzione tende a crescere 
meno della produttivita. per vincoli 
di varia natura (ambienlali, di bi
lancio, ecc.) e I'occupazione non 
cresce pifl. L'unica vera eccezione 
a questa regola sono gli Lisa, dove 
la «HessitiilitS» 6 usata a tutlo cam-
po, a spese del salari. delle pensio-
ni e dell'assislenza sanitaria. Qui 
ctece un'occupazione largamente 
piecaria. inseme alle povena, alia 
criminallta ed a spese dell'istruzio-
ne di massa. sempre piu elitana. E 
l'llalia?Nel l994,con36mlliurdidi 
ore di lavoro - 20 milioni di occu
pati per un orario medio annuo di 
1.800 ore - abbiamo avulo un Pil dl 
1.670.000 miliaidi di lire. Nel 2005, 
con le stesse ore complessive, 
avremo un reddito del 20-25* su
periors che corrisponde ad una 
cresciia annua del 2,3% sia della 
produzione che della produnivita, 
in linea con le compatibility finan-
ziarie. tecniche ed ambienlali del 
paese come oggi 6 data slimare. II 
probiema £ di sanere se vogliamo 
(ario con I'occupazione atluale 0 
awicinandocl a quei 3 milioni di 
occupati in piQ, che come oppor-
lunamente ricordato nella relazio
ne della proposla di letse progres
sista sui tempi di vita e di lavoro 
serrono per avvicinare 1'ltalia al-
I'Europa. Sulla base del numcri -
Pll, produttivita. vincoli ambienlali 
e d I bi lancio - condizfone necessa-
ria per aveie un aumenio di occu-
pazione di un palo di milioni entro 
10 anni, d una riduzione degli al-
tuali orari annul di lavoro del 15% 
rispetto ad oggi (coefffcientc di 
compensazione del 405,. cio£ 61, 
di aumenio occupazionalc per i! 
10% di riduzione di orario, previsio-

ne tra le plo pessimistiche iatta da-
gli esperti intemazionali. II proces
so di riduzione degli orari e possi
bile ad alcune condizioni, tra cui. 

II princlpio «meno ore a parity di 
salario» va soslitulto dall'allro .me
no ore a parity di costi*, cosl conte 
pievisto nella proposta di le^e dei 
progressist! 

Qoalafteuftlllta 
La flessibilila, necessaria alia so-

prawivenza delle aziende, non 
pud essere intesa all'italiana, pae
se dove nel 1994 gll slraordinari so
no aumentali del 10% con I'occu
pazione che calava di 400mila uni-
ta ed ancora quesl'anno (nel set-
tote delle macchine utensili, primo 
trimeshe). col lalturato cresciulo 
del 63S I'occupazione si e ridotla 
ancora del TS.. OtissS come si sa
rebbe anabbiato il primo ministro 
Juppe se un caso simile fosse capl-
lalo in Rancia (presentando il 22 
giugno il maxipiano conlro la di
soccupazione egli ha detto agli Im
prenditori -basta eon i licenzia-
menli appena si riduce il porlaio-
glio ordini e pid coraggio anche 
nelle rr îtalive sulla riduzione do-
rario», da II Sole 24 Ore del 23 giu
gno). 

Ce la complicazione del Mezzo-
giomo, povero di fabbriche e ricco 
di disoccupati. Questa va gesllla 
con inlelligenza, impegno e buona 
vokmla da parte di lulti.- Data la 
slorica dillerenza di nalahra tra 
Word e Sud una certa ripresa delle 
mobilita dal Mezzoglorno ?? neces
saria pet il bene di tutti ma essa 
non puo essere selvaggia come in 
passato n£ permanent. & indub-
bio che senza i giovanl del Sud la 
modemizzazrone del paese J- im-
possibile (al Centro-Nonl manca-
no da oggi al 2005 quasi 15Umila 

gfovani ogni anno per pareggiare 
quelli che escono per anzianita), 
cost che senza una seria azione 
conlro la criminalita ed una parili-
cazlone delle infraslmtture II pro
biema occupazionale e menriio-
nale^inlsolvltHle. 

L Italia e noppo •Uingm e divet-
sa path* un processo di tale com-
plessiti possa essere risollo plena-
mente con una legge od un con
tralto nazionale, anche se nuove 
leggi e contratti nazionali quadra 
sono necessari ad awiare ed asse-
condare il processo, 

Uno sviluppo dlqNaMts 
Lo sviluppo di quality potra ri

lanciare I'economia e migliorare i 
conii dello Stato ma da solo non t 
sufficiente a ripartae il monte ore 
di lavoro tra tutti quelli che devono 
panecipare. Per far do saia neces-
sario riconere a forme idonee di ri-
partizbne del lavoro acciocchfi ai 
lassi previsti pressocche eguali di 
cresciia della produzione e della 
produttivita si possano creare i 2-3 
milioni di lavori che seivono. Non 
esistotto soliizioni lacili e generali 
per il probiema occupazione nel 
XXi secolo se non quelle di dare 
piil flessibilila alle aziende in cam
bio di un nuovo Contralto Sociale 
che riducendo a livelli accettabtli il 
gradodiinsicurezzadeilavoratorl. 
li possa motivare a lavorare meglio 
e ad apprendere sempre dl piu. In 
questo quadra le forze che si ri-
chiamano ad un'economia sociale 
di mercalo, che rispettano II mer-
calo senza ignorame le regpfc, che 
assumono la solidarteta come 
obleitlvo di cfvilta. non possono 
non porre la piena occupazione 
come primo obiotlivo della loro 
azione politica. 
' presidenle dr Nomisrm 
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