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19 'ina 

Via alia rivoluzione 
della previdenza 
In vigore la legge di riforma 

LE N U O V E P E N S I O N I A R E G I M E 

La riforma delle pensioni nasce con l'anno nuovo. E 
legge da quattro mesi, ma le sue regole sono scattate da 
appena un giomo, il 1° gennaio. Gli italiani entrano nel 
nuovo sistema che li mandera in pensione tra i 57 e i 65 
anni di eta, ma Treu annuncia un possibile slittamento 
a 60-68 anni. Per i giovani e chi lavora da meno di 18 
anni la pensione sara calcolata non piu sulle retribuzio-
ni, ma risultera daicontributi accumulati. 

HAUL W n T M M M 
• ROMA. Anno nuovo, pensioni 
nuove. Da ierl gli italiani sono en-
trati nel sistema previdenziale rifor-
malo, divenuto legge dello Stato il 
4 agosto scoiso dopo un decennio 
di progetli, e a conclusione di un 
laborioso negoziato con i sindaca-
ti. Solo nel 1992 il govemo Amato, 
sull'onda della crisi finanziaria del 
paese In piena recessione, segnata 
dalla svalutazione della lira e dalla 
sua uscita dal sistema monetario 
europeo, riusci ad intervenire sul-
I'eta pensionabile. Allungandola 
gradualmente di cinque anni nel 
settore privato, da 55-60 anni (rl-
spettivamente per donne e uomi-
ni), a 60-65. -Come pure awenne 

•per II requisite minimo contributi-
vo necessarlo al pensionamento, 
portato da 15 a 20 anni. Intanto i 
nuovl assuntl avrebbero avuto I'as-
segno calcolatc sulla media di tul
le |e retrlbuzloni della vita lavorati-
va, e non delle ullime. Iniziava allo-
ra anche II superamento delle pen
sioni baby nel pubblico impiego. 

Invece Amato non pote ridimen-
slonare I'lstituto delle pensioni di 
anzianlta, se non con un loro bloc-
co temporaneo confermato dal 
successivo govemo Berlusconi. Ep-
pure tale Istituto era determinante 
nel iar si che i lavoratori andassero 
di (alto in quiescenza mediamente 
a 52-53 anni dl eta, con una decina 
d'anni di anticlpo su quella «legale» 
di vecchiaia. La questione era tan-
to delicata ch'e Berlusconi, quando 
a line '94 d'lmperio tentd d'interve-
nlre con la scure, dovette rinuncia-
re di Ironte all'esplosione della ri-
volta popolare. 

Cambla II calcolo 
Nel ristrutturare il sistema alia 

base, la riforma agisce principal-
mente su due frbnti. II primo e ap-
punto quello delle pensioni di an
zianlta, il cui superamento senza 
taall alle rendite - graduate lino al 
2008 - fara colncldere I'eta effetti-
va della pensione con quella mini
ma, 57 anni, richiesta alia generali
ty del clttadin! II secondo fronte e 
quello del modo di calcolare I'lm-
porto del vitalizio, applicando il 
metodo contributivo: la pensione e 
mlsurata sul complesso dei contri-
butl versati, e non piu sulle retribu-
zioni. Con la capitalizzazione si-
mulata (simulata perche i lavora
tori in servizio continueranno a fi-
nanziare le rendite della genera-
zlone in quiescenza) si vincola la 
spesa pensionistica alle entrate 
contributive con evidenti effetti sta-

bilizzanti, introducendo elementi 
di rigore e al tempo stesso di equi-
ta: tutti. lavoratori autonomi, di-
pendenti pubblici e pnvati, riceve-
ranno in base a quanto hanno ver-
sato, con un meccanismo di rivalu-
tazione dei contributi piu favorevo-
le di quello propnamente assicura-
tivo, grazie al sostegno dello Stato 
nel nuovo patto sociale fra le gene-
razioni che la riforma sancisce. 

Pensionamento flesslblle 
Inoltre I'equilibrio finanziario del 

sistema e messo al riparo dal co-
siddetto rischio demografico, con-
nesso al fortunato allungamento 
della vita media (o meglio, della 
speranza di vita degli anziani), che 
aumenta il periodo di erogazione 
della pensione e quindi I'impegno 
finanziario. Infatti I'importo della 
rendita annua e owiamente vitali-
zia, deriva dalla distribuzione dei 
contributi accumulati (montante 
contributivo) lungo gli anni di spe
ranza di vita che la statistica asse-
gna a chi si trova nell'eta del pen
sionamento. Nella riforma questa 
operazione awiene attraverso i 
coefficientl di traslormazione», ov-
vero percenluali crescenti che tra-
sformano i contributi in pensione, 
tanto piii alta quanto piu tardi si va 
a riposo: se a 57 anni hai accumu
late) mezzo mlliardo prenderal 23,6 
milioni l'anno (1,8 al mese), se 
con quel «montante» vai in pensio
ne a 65 anni ne avrai 60,7 (2,4 mi
lioni al mese). I «coelficienti» stabi-
litl dalla legge partono da un mini
mo del 4,720% annuo del montan
te contributivo, a un massimo del 
6,136%, In una gamma di «eta pen
sionable tra i 57 e i 65 anni a scelta 
dell'interessato secondo le sue 
convenienze. E cosi il pensiona
mento flessibile sostituisce il regi
me pensioni d'anzianita-pensioni 
di vecchiaia, Intriso di sperequa-
zioni a favore soprattutto dei di-
pendentl pubblici. Inoltre il nuovo 
metodo di calcolo rende superfluo 
il pesante requisito minimo contri
butivo di 20 anni, ridotto drastica-
mente al limite di sicurezza di 5. 

18 anni dl anzianlta 
Come si vede, la riforma e tal-

mente radicale da imporre la gra-
dualita nella sua applicazione tra 
le varie generazioni di lavoratori. Si 
e percib creato uno spartiacque fra 
quelli che alia vigilia del nuovo si
stema, il 31 dicembre 1995, aveva-
no piu o meno di 18 anni di anzia-
nita contributiva. Ai primi la rifor

ma non si applica, con 18 e piu an
ni di contributi si conservano le 
vecchie regole (metodo retributi-
vo, eta pensionabile in crescita ver
so i 60-65 anni ecc.) tranne che 
per il diritto alia pensione d'anzia-
nita: sara gradualmente legato ad 
una eta o in altemativa ad una an-
zianita contributiva crescenti. Alia 
fine della transizione, nel 2006-
2008, questa generazione di lavo
ratori porta andare in pensione di 
anzianita con 35 anni di contributi 
e una eta di almeno 57 anni; o con 
40 anni di contributi indipendente-
mente dall'eta. 

Mentre chi comincia quest'anno 
a lavorare entra in pieno nel nuovo 
sistema contributivo, a quella ge
nerazione che ha meno di 18 anni 
di contributi si applica un sistema 
misto. La sua pensione sara calco
lata in parte con il metodo retribu-
tivo, in parte con quello contributi
vo. Se ad esempio un soggetto la
vora da dieci anni e vorra ritirarsi 
fra 20 anni, la sua pensione sara la 
somma di due quote: quella relati-
va ai primi 10 anni, calcolata in ba
se alle retribuzioni con le vecchie 
regole; e la seconda quota riferita 
ai successivi 20 anni, calcolata col 
metodo contributivo. 

Ma quanto si prendera di pen
sione rispetto all'ultimo stipendio? 
Sara doloroso in termini di reddito 
il passaggio dall'attivita lavorativa 
al sospirato riposo? II nuovo patto 
sociale faevede che all'eta di 62 
anni con 35 anni di servizio in una 
camera media il grado di copertu-
ra della pensione sull'ultima busta 
paga sara lo stesso del vecchio re
gime. Sotto o sopra questo punto 
d'equilibrio, II grado di copertura si 
ridurra o aumentera in base al 
principio che piu si lavora, piu si 
prendera di pensione. 

Manogenaroto 
Comunque con la riforma il si

stema sara meno generoso di quel
lo precedente. A frenare la spesa 
non cl sara soltanto lo spostamen-
to in avanti dell'eta effettrva di pen
sionamento, ne solo il taglio delle 
posizioni privilegiate. II nuovo si
stema di calcolo penalizza in ter
mini di grado di copertura, le co-
siddette carriere «brillanti» di chi 
entra nel lavoro come fattorino e 
ne esce amministratore delegate 
Insomnia, quelle stone lavorative 
con una forte crescita della retribu-
zione reale alia fine della camera. 
Qui il grado di copertura puo esse
re del 35-40%, ma su stipend! finali 
talmente alti che la pensione co
munque sara di tutto rispetto. Inol
tre a quei livelli di reddito se ne 
pu6 facilmente destinare una parte 
al risparmio previdenziale da col-
locare in una assicurazione priva
te, mentre il Fondo pensione inte-
grativa fara il resto per garantire 
questa fascia di lavoratori dal ri
schio di una caduta del reddito 
una volta in pensione. Del resto sin 
dai tempi di Bismark, questa e la 
ragione per cui una parte del red
dito prodotto si destina alia tutela 
previdenziale. 

Per il ministro del Lavoro si dovra alzare di nuovo I'eta minima 

Treu: nel '98 la verifica 
ed un nuovo «ghro di vite» 
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Un aaamplo cha chlarlaca la modallta dal aacondo canala 
dl uaclta: Un lavoratora con 54 anni dl ata a 21 anni dl 
contrlbuzlona nal 2000, potra andara In panalone 
con una panallnazlona dal 13% avando raggiunto, 
parquall'aniw, II llmHa anagrallco pravlato. 

E coi fondi 
si costruisce 
la pensione 
integrativa 
• ROMA. Oltre che sulla pensione 
dell'lnps, dell'lnpdap e degli altri 
Enti di previdenza obbligatoria, si 
potra contare anche su una pen
sione complementare. In tal modo 
si potra integrare con un ulteriore 
assegno il trattamento previdenzia
le «norrnale». Infatti con la riforma 
delle pensioni si crea un sistema 
che si regge su due pilastri: la previ
denza pubblica e quella comple
mentare. Volendo, si puo create 
un terzo pilastro a proprio uso e 
consumo. Quello di una rendita 
fornita dalle assicurazioni. Ma tor-
niamo al secondo pilastro, che si 
concretizza nei Fondi pensione, 
owero Fondi in cui si riversano i 
contributi che daranno, all'eta che 
si sceglie per collocarsi a riposo, 
una rendita che dovrebbe rappre-
sentare circa il 10% dell'ultiiTio sti
pendio. 

A differenza dell'assicurazione 
individuate, la previdenza integrati
va origina dalla contrattazione sin-
dacale. I lavoratori autonomi, di-
pendenti pubblici e'privati, potran-
no «volontariamente» iscriversi a 
Fondi pensionistici di categoria, 
aziendali, territoriali. Nel nostro fu
ture e'e una pensione aggiuntiva in 
quanto metalmeccanici o dipen-
denti comunali, owero quella tar-
gata Fiat, oppure una pensione 
della zona industriale del napole-
tano. Dai prossimi contratti, sinda-
cati e datori di lavoro negozieran-
no I'istituzione dl un rjondo pen
sione, una associazione che affide-
ra il risparmio previdenziale dei la
voratori, trainite una convenzione, 
ad un ente gestore capace di inve-
stire al meglio quei soldi, e quindi 
di garantire una prestazione che 
sia la piu alta possibile. La legge in-
dividua questi gestori nelle assicu
razioni, nelle banche e nelle socie-
ta d'investimento mobiliare (quel
le che investono in Borsa). 

Rispetto alia pensione dell'lnps, 
che e a ripartizione (la generazio
ne in attivita finanzia le pensioni di 
quella in quiescenza), questo «pi-
lastron e a capitalizzazione: i tuoi 
soldi serviranno a pagare la tua 
pensione. Ma come si finanzia un 
Fondo pensione, visto che il 32% 
del costo del lavoro gia viene con-
sumato per la previdenza obbliga
toria? Ebbene, e'e un enorme ser-
batoio di risorse a disposizione: la 
liquidazione, detta Trattamento di 
fine rapporto (Tfr), per la quale le 
aziende accantonano circa il T% 
della retribuzione lorda. Per I nuovi 
assunti, questo accantonamento 
dovra essere destinato alia previ
denza integrativa. Per gli altri, nella 
contrattazione si decidera quale 
quota dei futuri accantonamenti 
dovra andare ai Fondi, o se invece 
il finanziamento awerra con una 
parte degli aumenti salariali, owe
ro usando entrambi gli strumenti. 

Quindi almeno per i piu giovani 
non ci sara piu la liquidazione. II 
che non impedira loro, ad un certo 
momenta, di ritirare sotto forma di 
capitale la meta dei contributi ver
sati. Per la morte del Tfr non pian-
gera nessuno, perche quegli ac
cantonamenti finora hanno frutta-
to al, lavoratore un interesse reale 
dello 0,5%. Quasi nulla. Invece 
quesi soldi investiti in un Fondo 
pensione renderanno sicuramente 
di piu, appunto perche societa 
specializzate s'impegneranno in 
base a una convenzione a farli lie-
vitare. Senza parlare della deduci-
bilita fiscale sul salario e sul reddito 
da lavoro autonomo utilizzati per i 
Fondi. 

OR. W. 

Tlzlano Tr«u N Di Vila 

aa ROMA. Non e'e pace per le pensioni. Con la rifor-
na, sembrava che il tormentone sui tagli sarebbe fini-
IO, e che per un po' di tempo ai cittadini sarebbe stata 
risparmiata I'ansia sul loro futuro di pensionati Invece 
il ministro del Lavoro uscente Tiziano Treu annuncia 
che fra appena due anni bisognera rimetterci le mani 
in senso restnttivo. E sceglie il Comere delta sera per 
lanclare il suo messaggio rigorista proprio mentre la ri
forma si metre in moto 

II nuovo sistema previdenziale introduce il pensio
namento flessibile fra i 57 e i 65 anni di eta. All'intemo 
di questa fascia e'e un'eta «centrale», 62 anni, nella 
quale il nuovo regime assicura - in (apporto all'ultimo 
stipendio - lo stesso trattamento pensionlstico del 
vecchio regime. Ebbene, secondo Treu, questo punto 
di equivalenza dovrebbe essere spostato piu in la, a 65 
anni. Con la conseguenza che I'eta minima in cui si 
potra andare In pensione non sara piu 57 anni, ma 60. 
E cosi il ventaglio del pensionamento flessibile scivo-
lerebbe sui 60-68 anni di eta. La curlosita di questa 
previslone conslste nel iatto che viene formulata al de-
butto del nuovo sistema, e riguarda chi entra oggl nel 
mondo del lavoro o chi ĉ e gia da meno di 18 anni. 

Ipotizzando una camera che mizia a 25 anni di eta, 
per il nuovo assunto la correzione avrebbe effetto fra 
35 anni. Nel senso che potrebbe andare in pensione 
dal 2031 invece che dal 2028. Per chi gia .lavora ad 
esempio da 17 anni ed ora e quarantaduenne, la cor
rezione cadrebbe fra 18 anni, e quel lavoratore po
trebbe collocarsi a nposo dal 2014 invece che dal 
2011. La previsione di Treu e per lo meno curiosa, per
che non risulta che ci siano informazioni sul ciclo eco-
nomico di penodi cost lontam, tali da far prevedere la 
necessita di incrudire in maniera cosi pesante il siste
ma pensionistico, seppure rinviando la decisione al 
'98. 

Verlltca dopo due anni 
Perche nel 1998? E lo stesso Treu a spiegarlo. La ri

forma prevede che dopo due anni di rodaggio (piu 
precisamente, a tie anni dall'entrata in vigore, il che 6 
awenuto nell'agosto '95) il suo motore dovra essere 
sottoposto a verifica. Se a quella data risultano di mol-
to peggiorati i datl strutturali deH'economia e demo-
graflci su cui poggia II patto sociale che ha prodotto la 
riforma, si potranno cambiare con il consenso dei sin-

dacati alcuni parametn della riforma medesima La 
venfica e parente stretta di quella clausola di salva-
guardia» voluta da Forza Italia che imponeva la tirata 
di freni automatica e unilaterale in caso di mancati ri-
sparmi. E tra i parametri su cui intervenire, si citavano i 
«coefficienti di trasformazione», owero le percentuali 
da cui si ricava I'importo della pensione 

Naturalmente il ministro non da per certa la mano-
vra. E invita i lavoratori a «star tranquilli» nel prossimo 
biennio, fino a quando «si dovrannovalutare gli anda-
menti strutturali della popolazione e del mercato del 
lavoro». Ma se I'occ'upazione non riprende, se i salari 
resteranno al palo, se troppa gente andra in pensione, 
se la speranza di vita degli anziani si allunga oltre il 
previsto, non si potra evitare il giro di vite indicato ap
punto nel ntardare 1 pensionamenti Treu riconosce 
che la riforma e troppo graduate - come sostiene la 
Confindustria - i risparmi a breve saranno pochi; ma 
non si poteva fare di piu per ottenere il consenso dei 
sindacati, che «non sarebbero riusciti a gestire» quello 
dei lavoratori. E, Parigi "docet", il consenso vale quan
to una quota dei risparmi ottenibili, 

Nei sindacati, il segretario della Uil Pietro Larizza 

definisce «sorprendente» la sortita di Treu, Lo si puo 
ben comprendere, se si ricorda quel lungo braccio di 
ferro Testate scorsa a Palazzo Chigi durante la trattati-
va con Cgil Cisl Uil, quando ad un certo punto si rag-
gmnse 1'accordo sui 62 anni come «punto dl equiva
lenza", e quindi sui 57 anni come soglia minima per il 
pensionamento. 

Sindacati sorpresl 
Larizza si sorprende del fatto che il ministro dia «pcr 

difettosa una riforma che non 6 entrata nemmeno in 
funzione», ed e certo che in questi due anni «la riforma 
dara il meglio di se» in termini di equita, di risparmi e 
di diritti dei cittadini. II sindacalista e In disaccordo col 
ministro perche con le sue dichiarazioni «crea un dub-
bio dl credibilita sulla riforma» prima della sua parten-
za. 

La dichiarazione di Treu viene invece salutala dal 
prcsidente del collegio sindacale dell'lnpdap Giuliano 
Cazzola che pero vorrebbe die si intervenga pure sul
le pensioni di anzianita, «con misure che oistribuisca-
no piu equamente i sacriflci, anche per coloro che so-
no piu vicini alia pensione» 

! 'R.W 


