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UNCHIESTA. Come in una capitate»della ripresa si trasformano l'impresa e il lavoro 

• REGGIO EMILIA. Sono II ad attendere 
da plu di mezzora a meta glornata di un 
sabato di nposo davanti ai cancelll della 
Landini, la nota fabbrica di trattori di Fab-
brico, nella «bassa» della provincia di 
Reggio Emilia. Sono in macchina, per ri-
pararsi dall'aria pungente e dall'umido 
che qui nella pianura Padana sono di ca-
sa, Sono due ragazzl del sud - accompa-
gnati dai delegati della Rsu'-che sono 
slati assunti nella fabbrica emiliana. Uno 
viene da Manfredonia, con il suo stablli-
mento Enichem in disarmo una delle ca-
pitali dell'industriallzzazione fallita del 
Mezzogiomo. L'altro e di Spinazzola, 
centra dellalta Murgia barese che si af-
faccia a balcone sulla Fossa premurgiana 
avendo di fronte le prime allure della Ba-
silicata, avamposto di quel Mezzogiomo 
intemo cos) avaro di risorse e possibility 
di lavoro per le nuove generazioni. Sono 
venuti ai nord come e accaduto al loro 
genitori negli anni Sessanta, in cerca di 
lavoro, utilizzando i canali piu vari per 
raccogliere inlormazioni. Per il giovane di 
Spinazzola, la via e stata aperta dalla 
concessionarla della Landini del suo 
paese, che si e adattata a far da tramite 
(sorta di improwisato ulficio di colloca-
menfo di fronte all'improwiso bisogno di 
manodopera). Per I'aitro di Manfredonia 
le informazioni le ha raccolfe il padre, il 
quale, dopo to stabilimento chimico del
la sua citta £ stato praticamente chiuso, si 
e trasferito a Ravenna. Per quest'ultimo il 
processo di integrazione nella nuova 
realta e molto avanti. Sposato e con un fi-
glio, la moglle I'ha seguito dopo pochi 
mesl. trovando anch'essa lavoro in una 
fabbrica vtcino alia Landlni. Hanno trova-
to casa in affitto e ora la loro aspirazione 
e comprarsi un appartamentq, magari 
accondendo un mutuo, Tutt'allra storia e 
quella del ragazzo di Spinazzola, che ha 
vissulo prima in camere di affitto, spen-
dendo oltre 600 mila lire al mese, poi In 
una stanza di un edificio di proprieta del-
I'azlenda, riattato alia bisogna in seguito 
all'intervento del sindacato. La convtven-
za Ira glovani lavoratori provenienti da di
verse parti del sud e difficile, spesso cari-
ca di tension) anche per il peso dei cam-
panillsmi, 

Questa di Fabbrico e lultima lappa di 
un breve viagglo nel cuore di quello che 

'Arrivano dalSud a omtinaia 
e fanno ilgiro delle imprese 
II lunedialmattino a decine 

vengono in Camera del lavoro 
dopauna notte di viaggiQ' 

si puo definire il nuovo «mlracoto» emllia-
no, La provincia di Reggio Emilia, infatti, 
e quella che nel corso dell'ultimo anno 
ha conoscluto il plu forte incremento del
le esportazionl Gli ordini vanno a gonfle 
vete (nonostante qualche segnale di ral-
lentamento della crescita vi sia), e se le 
cose dovessero andare avanti a questo 
ritmo si rischierebbe di non riuscire a far 
fronte addirittura alle commesse. 

Ora, non c'6 dubbio che la ripresa del-
I'lmmigrazione dal sud costituisce uno 
degl! element! novlta dl questo nuovo 
•boorm emlliano. «Amvano attraverso I 
canali piu divers! - dice il segretario della 
Camera del lavoro, Cianni Rinaldlni -, 
moltl poi vengono senza una meta preci-
sa e fanno il giro delle aziende, o si rivol-
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Reggio la «rossa» decolla 
Modello emiliano e mercato giobale 
gono a noi. II lunedl rnattina, qui nell'a-
trio della nostra sede, ce ne sono a dieci-
ne ancora con la valigia in mano». Ma 
non e certo I'unico fattore d! novita. La 
crescita economica degll ultimi due anni 
e a dlr poco impetuosa. Nel solo '94, se-
condo dati elaborati dalla Cgil provincia
te, II fatturato rispetto all'anno preceden-
te e aumentato del 19% (deinflazionato, 
del 12%) di fronte a una media nazionale 
che, seguendo i dati Mediobanca, e 
dell'8,83%. L'occupazione nel eomples-

Nel cuore del nuovo «boom» emiliano esportazione e 
produzione alle stelle, abbigliamento e meccanica in 
testa. In buona salute anche le imprese produttrici di 
macchine agricole che agli inizi degli anni Novanta 
hanno attraversato una crisi gravissima. E nella provin
cia di Reggio, che per le difficolta degli anni trascorsi e 
inserita nelle aree di «declino» industriale dell'LIe, e ri
presa I'emigrazione dal Mezzogiomo d.'ltalia. 

DALNOSTROJNVIATO 

mododi essere dell'impresa in Emilia? ' ; 
Nel corso dell'ultimo decennio nel tes-' 

suto imprenditoriale di Reggio gli strappi-
sono slati piii di uno. A testimoniarlo sta il' 
fatto che questa provincia al centra di un 
impetuoso sviluppo produttivo, probabil-
mente senza precedenti, e anche tra 
quelle classificate nell'obiettfvo 2» della 
Ue, cioe tra le aree di crisi industriale. E 
durante la recessione dei primi anni No
vanta la crisi c'e stata e pesante, e non ha 
riguardato solo le Officine Reggiane, la 
grande fabbrica a partecipazione statale 
che e un po' anche I'emblema della Reg-, 
gk) operaia', ma I'lhtero settore della mec-
canica agricola con ripercussioni sull'oc-
cupazione. Sconvolgimenti prolondi 
hanno investito gli assetti proprietary nei. 
quali si sono affacciate anche importanti 
multinazionali (la Landini, ad esempio, e 
stata par lungo tempo della Massey Fer-, 
gusson), Compaiono investitori piemon-1 

tesi e lombardi che sono naturalmenle 
portatori di altri modi di pensare. E oggi 
la struttura industriale di Reggio potrebbe 
usufruire sia dei benefici della ripresa, in-
dotta dalla svalutazione, che dei fondi 
comunitari, anche se come dice Franco 
Ferretti della Cgil 1 progetti difettano dal 
puntodi vista dell'innovazione, 

Intendiamoci la rete locale, che ha fat
to forte leconomia reggiana, esiste ed e 
robusta, bepche la cooperazione abbia 
avuto ne| settore della Produzione e lavo
ro uri ridimensionamento rispetto ai de-
cenni precedenti e tutto il settore agro-ali-
mentare e stato rilevalo dalla Pamialat. E. 
poi c'e il sindacato, E quando questo sia< 
importante per questo sistemadi imprese* 
lo si capisce parlando cqn i due delegati* 
della Landini, incontrali in compagnia 
dei due giovani immigrati meridionall. 
Mauro Veriemfii e Virgilio Benati raccon-, 
tano come sqno passati da una pesante-
crisi ake'ndafe flia^Hcilissa integrazione* 
e complicati "paisaggi di propiieia, alia. 

' "1'ripresa in atto, al nuovo in-
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so, nel primo semestre del 1995 rispetto 
alio stesso periodo dell'anno precedente, 
e crescluta dell' 1,5%, ma gli awiamenti al 
lavoro in senso stretto hanno avuto sul 
1994, che pure e stato esso stesso un an
no di crescita, una vera e propria impen-
nata, G sono state, infatti, 6.633 nuove 
assunzioni in piu, pari a + 37,7 in per-
centuale. 

Ma questa nuova occupazione, tutta-
via, porta il segno anche dl una tendenza 
sia pur graduate ad un assottigliamento 
delle garanzle, tradizionalmente fortissi
mo, che presiedono al govemo del mer
cato del lavoro. Nel 1995, tra le nuove as
sunzioni quelle a termine sono il 51,16% 
contro il 48,84% di quelle a tempo inde
terminate. «Di per se - commenta Rinal-
dini - i! dato potrebbe non voter dire 

niente, nel senso che le imprese si sono 
premunite di fronte a un'esplosione della 
domanda che essendo legata alia svalu
tazione poteva anche essere effimera. Ma 
questo convive con I'emergere di feno-
meni di vero e proprio lavoro nero. In edi-
lizia, abbiamo problemi gia da tempo nel 
campo dei subappalti, ma ora abbiamo 
segnali che riguardano I'industria, e vere 
e proprie agenzie di intermedlazione di 
lavoro in affitto camuffate da cooperati
ve". 

E, infatti, e forte, almeno da parte sin-
dacale, la sensazione che possa conti-
nuare a incrinarsi uno dei tratti tipici del 
modello di sviluppo emiliano. A Reggio, 
come nel resto della regione, la crescita 
economica e nata essenzialmente dal fat
to che forte tutela del lavoro e creazione 
d'impresa si sono quasi sempre accom-
pagnati per mano, dando vita a quel si-
stema di produzione <cooperalivo» che 
tanta curiosita e interesse ha suscitato in 
numerosi analisti anche stranieri. Ora, se 
per molti aspetti I'evoluzione originate di 
questo rapporto, che certo non e piu 
quello che c'e stato fino agli anni sessan
ta, continua a dare i suoi frutti, vi sono se
gnali di un logoramento che tocca innan-
zitutto la mentalita. 

<Se potessi scegliere tra le aree di gran
de sviluppo preferirei stare nel Venetoi, 
mi dice Renzo Crotti, titolare della Maska 
di Scandiano, un'azienda di abbiglia
mento che ha punti vendita a Londra e in 
America e da poco anche in Estremo 
Oriente, facendo riferimento al fatto che 
a Reggio bisogna comunque fare i conti 
con un movimento sindacale piu forte e 
percid piu esigente. <E dura dire una cosa 
del genere per un emiliano - ribatte il 
giomo dopo il proprietario di un'impresa 
meccanica -. La nostra foiza sta nelle tra-
dizioni, persino nelle radici che affonda-
no nel mondo contadino che e durato fi
no agli anni Cinquanta». 

Le affermazioni di Crolti sono, quindi, 
il sintomo di una possibile rottura di un 
senso comune. Ma non a caso provengo-
no da un <padrone» (qui usa dire ancora 
cost) che nei process! di internazionaliz-
zazione ha visto cambiare di molto il pro-
filo della sua azienda. Non si tratta solo di 
quel 26% della produzione che si vende 
all'estero ma dell'intera rete delle subfor-
mture che dall'ltalia meridionale, alia 
Cecvoslovacchia, all'Estremo onente («le 
camicte di seta - dice Crotti - le produ-
ciamo direttamente in Cina: per questo ti-
po di capo in Italia siamo una ditta im-
portatrice») costituisce la vera platea del

la produzione della Maska. L'intero siste-
ma produttivo, quindi, e sottoposto a un 
forte decentramento su scala nazionale 
per le produzioni di maggiore qualita, e 
mondiale peril resto. tegrativo aziendale e al rapporto con i 

Si diril: e la linea di tendenza che carat- giovani rnertdionali che sono arrivati a la- , 
terizza I'intera industria tessile e dell'ab- vorare in fabbrica. E Veneronl e Benati 
bigliamento. Ma ha pure un senso che sono particolarmente soddisfatti del fatto 
questa si manifesta entro un modello nel che, per il contralto, i giovani meridional!, 
quale I'utilizzo al massimo livello delle si- harino scioperato al pari degli «anziani» , 
nergie local!, dall'arti^iahato alia cobpgm emilianiberialtrimentismdacalteztitl.'Ma' -
razione, fino agl! anni OKanla era stato il i ragaja laniro capire che poi non<$ d«sl 
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'Farfo da imprenditore e dico 
che ilsuecesso dell'azienda 

"tiffbhtiale sue radici 
nelleforti tradizioni 

del nostro mondo contadino» 

principale motore dello sviluppo. L'im
presa del presidente dei metalmeccanici 
dell'Api, I'ing. Maurizio Brevini, ha dai 
150 a i 160 subfomitori sparsi per il mon
do, dagli Stat! Uniti, alia Germania, all'ln-
ghilterra. Eppure Brevini pensa che il mo
dello acooperativo emiliano* possa fun-
zionare anche su scala mondiale. «l fomi-
tori - dice Brevini - non sono limoni da 
spremere, giacche sono loro che ti danno 
una mano nei momenti di plena e hai bi
sogno che il flusso dei semilavirati non si 
interrompa Perc!6 ci vuole collaborazio-
ne». Ma pu6 questa collaborazione conti-
nuare a funzionare fuori dall'Emilia, in 
assenza d! quella subculture, che si e all-
mentata delle espenenze del movimento 
operaio e contadino, la quale per decen-
ni ha plasmato i rapporti di lavoro e il 

strano che questo sia accaduto, perche la 
Rsu della Landini non ha faticato molto a 
,far comprendere loro che, dalla soluzio-
ne dei problemi dell'alloggio a quell! del 
lavoro e della sua dignila, il suo ruolo era 
stato importahte almeno quanto quello 
del padrone che aveva dato loro occupa
zione. 

E sono queste esperienze, queste testi-
monianze nate nel vivo del rapporto tra 
operai e fabbrica, che lasciano sperare 
che la vatorizzazione del ruolo del lavoro 
resti una costante di questo modello eco-
nomico emiliano, che pure naviga drmai 
nel mare aperto dell'intemazionalizza-
zione, rinnovando una delle sue radici 
che ha costituito forse la ragione piO Inti-
ma della sua forza e della sua vitality. 

Industria: distretto uguale futuro 
• Numerosi studi ed indagini 
recent! hanno segnalato gli effetti 
positlvi di un'organizzazione dl-
strettuale nell'amblto di un teni-
torio industrializzato. Sono cre-
sciute attenzione (da parte del-
TUnione europea) ed aspettative 
(da parte delle Region!) verso 
questa Istituzione socloeconomi-
ca. Infatti, la gran parte delle os-
servazioni e delle rivelazioni em-
piriche sottollneano che: 

a) i distretti Industriali hanno 
capaclta anticicllche e di am-
mortlzzare gli effetti di congiun-
ture negative: una recente ricerca 
dell'Uniocamere Censis (aprile 
1995) mostra che I distretti indu
strial! Italian! hanno conservato il 
loro dinamismo eeonomico an
che negli anni della recente re
cessione; infatti, per ben il 47,7% 
delle Imprese del distretti, il fattu
rato nel periodo 92-94 e costan-
lemente aumentato e solo per il 
hWdiesseedlmlnuito; 

b) I distretti industriali creano 
occupazione aggiuntiva, a diffe-
renza della grande impresa indu
striale che perde addettr ad un 
recem i seminario dell'Ocse a Pa-
rigi sui sistemi produttivi locali 
(1995) e stato messo in luce che 
in Italia, nel periodo 1981-91, 
l'occupazione complessiva e ere-
sciuta del 5,6%, ma ma che que
sto dato risulta da un incremento 
del 19,7% nei distretti di piccola e 
media impresa e da una diminu-
zione del 9,9% nelle aree in cut 
prevale la grande impresa. 

c) lo sviluppo di piccole im
prese in un determinate, territorio 
locale e sempre positivo, ma lo e 
di piu se e integrato organizzati-
vamente, promosso e sostenuto 
con il concorso dell'azione pub-
blica reglonale e locate, se si 
muove secondo modelli coope-
rativi implicit! nella fomia distret
to Industriale. 

Sono Ire buone raglonl per 

giustificare una politica industria
le che faccia aifidamento sui di
stretti industrial!, che in Italia oggi 
sono rappresentati da un Club 
(con sede a Biella). Appare so-
prattutto notevole la ricaduta oc-
cupazionale del progetto «distret-
to». Abbiamo gia visto i dati del
l'Ocse. Ma se considera il solo 
settore manifatturiero la forbice 
risulta piu ampia: nel periodo 81 -
91, nei distretti l'occupazione e 
aumentata del 29,5%, mentre e 
diminuita del 10,2% nei territori 
di grande Impresa. Sorprendente 
e 1'aurnento degli addetti nel ter-
ziario avanzato nell'ambito dei 
distretti industriali (+ 64,4%) ri
spetto a quello piu modesto nei 
sistemi territorial! in cui prevale la 
grande impresa (+ 32%). Infine, 
il 20% del Pil nazionale e ormai 
rappresentato dai sistemi produt
tivi locali italiani. 

CARLO CAMONI 
Sono dati che sfatano teorie e 

pratiche superate che insistono 
sul limiti strutturali invalicabili 
per la piccola e media impresa. I 
distretti sono la testimonianza 
che quei limiti tecnoeconomici e 
finanziari-commerciali possono 
essere superati mediante, ad 
esempio, una nuova condotta 
imprenditoriale, basata sulla 
coesistenza di concorrenza e 
cooperazione tra imprese: il ri-
sultato e che oggi nei distretti in
dustriali italiani bel 1129,3% delle 
imprese danno vita a consorzi 
per servizi comuni. C'e anche 
maggiore attenzione a fomirsi di 
un marchio comune, cosa che 
aiuta nei reticoli commerciali di 
export. 

Soprattutto - notano gli studio-
si - nei distretti si struttura un tes-
suto fiduciario locale che, con-
sentendo un elevate grado di 
partecipazione delle risorse 

umane e professional! alia ge-
stione operativa nell'amblto 
aziendale, favorisce la fiducia 
sulla qualita del prodotto (con 
conseguente abbattimento dei 
costi di controllo). Crescono an
che i casi in cui i distretti indu
striali stringono rapporti con il 
mondo universitano e della ricer
ca, con conseguente potenzia-
mento delle attivita che mixano 
produzione manifatturiera e ser
vizi II riconoscimento da parte 
delle autorita competenti dell'e-
sistenza di un delimitate distretto 
consente alle forze locali corsle 
preferenziali in sede europea sul
la base di accordi di programme* 
presi tra i soggetti distrettuali e la 
Regione. Inoltre, i distretti indu
striali possono essere protagoni
st! di patti temlonah con soggetti 
di altri distretti, anche extraregio-
nali. 

Anche i problemi di quantita e 

) 

di qualita del lavoro possono tro-
vare migliori somzioni in ambiti 
distrettuali e localistici, per i lega-
mi fiduciari che ci sono tra mon
do delle imprese e del lavoro. 
Nelle regioni della Terza Italia, 
come I'Emilia e il Veneto, dove il 
senso civico e radicate e il rendi-
mento delle istituzioni elevate, i 
distretti industriali hanno rag-
giunto buom risultati anche in 
termini lavoristici. Si pensi, ad 
esempio, ad alcuni sistemi locali 
emiliani che si sono fortemente 
evoluti sul piano organizzativo e 
teconologico, sostenendo inno-
vazione e servizi alle imprese, in-
formatica e reti telematiche, ser
vizi social) di qualita al cittadino. 

In quest! casi l'azione delle isti
tuzioni locali e regional! si e rive-
lata decisiva in termini di pro-
grammazione e promozlone del 
cambiamento, mentre la gestio-
ne dei servizi ha conosciuto un 
progressive e benefico bllancia-
mento tra pubblico e private. 

> 

Questa gestione mista dei servizi 
ha sollecitato il protagonismo dei 
diretti interessati (distretti indu
striali, imprese, private soeiale, 
utenti). Anche la gestione della 
domanda soeiale sta conoscen-
do una sua produttivita man ma
no che teconologia ed organiz-
zazione penetrano nel soeiale. 
L'implementazione di questi si
stemi organizzativi e di servizi di 
qualita comporta un notevole 
sviluppo di occupazione, in ter
mini quantitativi, ma anche in 
termini di quality professtonale. 1 
servizi per 1'impiego vengono a 
realizzarsi come vere e proprio 
reti locali d'informazione, di foi-
mazione (continua) ediaccom-
pagnamento a) lavoro fino alia 
singola persona. Forse, ancora 
una volta, dalle aree a piccola e 
media impresa ci viene una le-
zione su come unire le idee di 
sviluppo e lavoro, evitando che il 
primo possa provocare anomia o 
gravifratture social!, 


