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Oggi a Roma convegno di lavoratori e lavoratrici 
Macciotta: «Temi centrali scuola, Stato e fisco» 

«Un lavoro per tirtti» 
Le proposte del Pds 
Si apre oggi a Roma, al Centra congressi Ergife, I'assem-
blea nazionale dei lavoratori del Pds. Tema del convegno: 
«Un lavoro per tutti, nella societa che cambia». Oggi la rela-
zlone di Angius e rintervento di Prodi. Domani parleranno 
Cofferati e concludera D'Alema. A Giorgio Macciotta che 
partecipera a una tavola rotonda con imprenditori e sinda-
calisti abbiamo chiesto di illustrarci it significato dell'awe-
nimento. 

• ROMA, Un «lavoro per tutti» di
ce 1'insegna dell'assemblea del 
Pds, Ma non vuole essere I'ennesi-
mp slogan demagogico da giocare 
nel corso della campagna elettora-
le. Tutt'altro. Ci sono idee e pro-
grammi a sostertere la reale perse-
guibilita di un tale objettivo. Quali? 
Ce to spiega Giorgio Macciotta, del
la segretaria del partita, che ha la-
vorato alia preparazione deH'odier-
noconvegnoromapo. 

Dadovedeveparbreuiustrategla 
per fire acKocl'occupizlonc? 

Dalla considerazione che e fallita 
la strada del lasciarao (are, Biso-
gna invece intervenire, gpvemare. 
E io penso che si debba farlo ope-
rando su due versanti: u primp ri-
guarda le convenienze esterne del- -
1'lmpresa e il secondo le politiche 
che ppssonp rendere competitivi 
gli invesllmenti in produiione e la
voro pitt che non quelli drtjpp fi-
nanziariP. Decisive sonOi nel pri
me) caso, Je question! della forma-
zione, delta pupplicq amministra-
zione e delle infrastnjttu,re; nel se-
condo i temi del flsco,.del mercalo 
del lavoro e dell'onefiarhentoal 
mercato4elte azterjde^ <Jel|e isti» 
tuzipni. 

ComiKUmo drill KUOta, temi 
pwUcotinMMe can il professor 
Prodi* 

Bene. Risulta sempre piu chiaro 
che I processi formativi.sono indi-
pendenti dalla offerta di lavoro. 
Anche nelle regioni pitt sviluppate, 
E anche per le qualifiche piu alte, 
non solo per quelle interiprl. Si de-
ve quindi, moito semplicemente, 
tomare a ragiPnare intomo alia 
scuola, I traguardi da "proporsi so
no, credo, quelle dell'innalzamen-
tp <tell'pfc>bligo«:plastleo e quello 
di una maggiore flessibilita dei 
prggranjmi, Per quest'ultimp 
aspetta, in particplare, la spinta al
ia speriroentazjpne dovrebbe veni
re non so|P dal collegio dei doeen-
ti ma anche dalle istituzioni, e pen-
so soprattutto alle Region!, Ma e'e 
un'altra questipne che bisogna ca-
pim a fondo, Oggi, con la rapidita 
che assumono i processi di inno-
vazlone to Pgnl campo, non si pud 
pepsare alia scuola come a un 
tempo definite della vita, che viene 
chiuso una volta per tutte. Tra le 
realta piu drammatlche della di-
soccupaztone attuale e'e quella 
del cinquantenni, espulsi dal lavo
ro e cpn cpnpscenze superate, La 

Qomma plattica: 
otto ore 
dltclopero 
per II contralto 
UFukhiproclamitoottooredi 
Kioperofle prime due ll6mnzo)a 
MstegnoaXUvertenu peril 
rlimovodelcontrattogommae 
plisttci(clrc.l«)mllnddettl),con 
modaHtidideddere 
terrttorUlmente.UFulcrib»dlKe 
ctMilawa«lnclbponlMHa»«i 
KcettuehpropostaAssogomnu 
sull'oririoMrijWIe perche 
IMradMirebbe un demeuto dl 
•deitnitturizk)M» nel contralto 
«>Hettr*odl lavoro. Ilslndiartodei 
clilmldrtjfterm»U..itece»sltidl 
pervenlre a riduzkmi di orario certe, 
InpirttcotareperlUvoratorlicklo 
continue*. Magglore utIHno degli 
ImptanU, flcsritoWta e pi«diiWv»U 
dovrmno essere decbejttraversolJ 
contrattazlone uiendile e con 
..cwitterbtkhetemponneee 
reverstbHI...Sugli»iinieirtls»l»rl»IIU 
FulchidkrilwInadefluatiHi 
dtoponlWHt»dll70mll»llremedle 
avanuUd»llacontrop«rte»echlede 
l'lndMdu«tlonedlun«Mliriodl 
riferlmemo»lnb»»eiHevirl«zlonl 
percentuilldelcortodellavrU. 

scuola deve ormai essere pensata 
cpme permanente e deve diventa-
re un segmento della spesa pubbli-
ca su cui si investe mplto. 

Dicevl poi die I'aHra stronituri 
che deve affrontare una poDtla 
del Uvoro e Ii pubMlci ammkil-
stmlone. \ 

SI. II vecchio modello, quello all'in-
segna dell'organizzazione delle 
clientele, non funziona pit). Npn 
funziona per le finanze dello Stato, 
ma neppure per 1 dipendenti che 
ne risultanp pesantemente demo-
tivati. E il problema non 6 solo di 
eflicienza ma anche di democra-
zia. Che (are? Cambiare non e CP-
sa di un giomo. Bisogna comincia-
re con l'awiare un processo die 
arrivi a una valutazione dei reali 
carjchi di lavoro e che port all'a-
dozione di politiche salariali che 
premino la produttivita. Questa si-
gnifica che anche la contrattazio-
ne sindacale si deve dispiegare 
molto piu liberamente e che gli 
standard ai quali riferirsi non pos-
sono essere gli stessi per tutti ma 
devono essere, indiyiduati settore 
per settore. Solio un punto di vista 
politico la distinzione da fare deve 
essere chiara: c'6 un partito, An, 
che mira a sostituire la vecchia Dc 
nella tutela dell'assistenza e delle 
clientele; noi vogliamo parlare alia 
parte piu avanzata del mendo del 
lavoro dipendente e, naturalmen-
te, agli utenti dei suoi servizi. 

E quanta mil hrtetventJ piu dlretH 
nel mondo delle impreser 

Qui decisive e la questipne fiscale. 
Oggi c'fc una tassa sul lavoro, di
pendente e autonomo. 11 costo del 
lavoro dipendente va, per il 50%, 
alio Stato. Gli autonomi hanno, in 
piu, da far fronte agli adempimenti 
vari (che sono infiniti), al nschio 
d'impresa e alia concorrenza slea-
le. Anche per loro il carico fiscale 
sta diventando intollerabile, anche 
perche sono sempre di piu quelli 
che il lorodovere di contribuenti lo 
fanno. Come intervenire? Intanto 
eliminando 1'elusione e allargando 
cosl la base imppnibile. E poi prga-
nizzando una lotta all'evasione 
che non sia solo repressiva ma fac-
cia leva sulla creazione di un piu 
generate interesse a che il fisco sia 
dawero rispettato, Abbiamo ela-
borato un pacchetto di misure che 
vanno in questa direzione. 

E il lavoro dipendente deve diven-
tare piu flesslbile. M» quanto fles-

sibHe? 
Se 6 vero che questa societ4 vwe 
un continuo rinnovamento tecno-
logico, e evidente che 6 anche ne-
cessaria piu flessibilita.E si badi 
che questa disponibilita richiesta 
al lavoro non si traduce solo in una 
concessione. Puo divenlare invece 
uno strumento per espandere al 
massimo le opportunita di offerta 
di lavoro. Ma vorrei anche aggiun-
gere che noi pensiamo, per le 
aziende di minori dimension) e per 
le amministrazioni, a strutture spe-
cializzate che le orientino suite 
convenienze del mercato, sui ser
vizi disponibili, ecc. Per conclude-
re ppi, vprrei dire una cpsa sul la
voro operaio. C'6 una nuova ten-
denza a sottovalutarlo. Attenzione. 
Quello operaio 6 il lavoro che pia 
si misura con la concorrenza inter-
nazionate e deve perciP garantire 
qualita. Valorizzare questp lavoro 
significa perciP garantire lamoder-
nita dell'intero sistema. 

Blowup 

Elcco come la Quercia punta a rilanciareToccupazione 

«Creare nuovi posti? 
Primo, ridurre rorario» 
• ROMA L'etevazione del capi
tate umano, attraverso la ricerca e. 
la formazione, 6 la chiave di volta 
per la qualilicazione del lavoro e 
dell'apparato produttivo e di con-
seguenza per 1'espansione dell'oc-
cupazione. 

E questa una delle «questioni de-
cisive» che verranno lanciate oggi 
dal Pds in occasione della due gior-
ni dell'Assemblea nazionale delle 
lavoratrici e dei lavoratori che ha 
I'ambizione di disegnare «le nuove 
frontiere del lavoron e, soprattutto, 
di costruire progetti concreti per 
500mila posti di lavoro. Nel docu-
mento preparatcwio, infatti, si da 
molto risalto alia necessita di rico-
stituire un >rapporto tra scuola e la-
voro>, lungo le linee di un progetto 
di formazione permanente. 

Un«pMto» peril Sud 
Altra «questione decisiva», natu-

ralmente, £ il rilancio e la concretiz-
zazione di un nuovo patto per il la
voro nel Mezzogiorno che veda 
protagonisti tutti i soggetti sociali, 
govemo, enti locali, sindacati e im
prenditori. E tutti devono essere 
coinvolti in una sorta di «alleanza»i 
cui pilastri sono: la creazione di 
nuova imprenditorialita attraverso 
la collaborazione tra le imprese del 
Nord e del Sud e la collaborazione 
di un sistema finanziario che deve 
essere «piu lungimirante» con la 
concessione agevolata di prestiti e 

fidi sulla base della validita delle 
idee imprenditoriali; patti territona-
li tra regioni e tra distretti; interventi 
sulle reti infrastrutturali da parte 
dello Stato; un politica di aiuti alle 
imprese anche tramite I'utilizzazio-
ne dei fondi dell'Ue; prowedimenti 
che puntino alia riduzione lempo-
ranea del costo del denaro; nelle 
zone dove la disoccupazione 6 su-
periore al 15%, istituzione di un 
•prestito d'onore» di 30 milioni per 
ogni giovane'in cerca di prima oc-
cupazione che decide di mettersi in 
proprio, un prestito da restituire in 
lOanni. 

II cavallo su cui puntare per il ri
lancio dell'occupazione, sempre 
secondo il Pds, 6 la piccola e media 
impresa. Si tratta di una «peculiarita 
positivan dell'economia italiana 
che va sostenuta ed incoraggiata 
attraverso. riduzione del costo del 
lavoro e del denaro; interventi fisca-
li, che premino il capitate di rischio 
e quello reinvestito; collaborazione 
del sistema bancario con offerte di 
credito a medio-lungo termine e di 
consulenza finanziaria. Un'altra 
idea & quella di creare degli «incu-
batorin di nuove imprese, con agen-
zie apposite, presso ad esempio le 
Universita. 

Altro tasto storico su cui il Pds 
toma a battere 6 la riduzione dell'o-
rario di lavoro. >6 stato calcolato _ 
spiega il documento _che se si ri-
ducesse I'orario di lavoro, nei pros-

simi otto anni, a 36 ore settimanali, 
l'aumento di occupazione nel no
stra Paese sarebbe di 450 mila uni-
ta». 

U riduzione d'orario 
La strada da seguire 6 quella di 

varare una legge quadro sull'orario 
che fissi da ora a 39 ore I'orario set-
timanale ma che ne preveda una ri
duzione graduate lino a 35 ore. La 
nPimativa, perd, deve garantire sia 
la tutela sociale dei lavoratori che 
una maggiore utilizzazione degli 
impianti. 

Per il Pds, un appuntamento im-
-portante in calendario per la fine di 
marzo 6 la Conferenza europea in-
tergovemativa di Torino. In quel-
I'occasione, anche con la spinta 
della presidenza italiana, § neces-
sario affiancare ai parametri eco-
nomico-finanziari dettati dal tratta-
to di Maastricht un vero e proprio 
piano per il lavoro ed una politica 
di tutela sociale a livello europeo ri-
lanciando gli indirizzi strategici 
contenuti nel libra bianco di De-
lors. 

Nel cuore del messaggio del Pds 
c'6 anche lo sviluppo del cosiddet-
to Welfare state di seconda genera-
zione *io# tutte le attivita nuove 
che riguardano l'assistenza alle 
persone, le relazioni culturali, la tu
tela dell'ambiente e del patrimonio 
artistico, dando vita ad una vera e 
propria economia civile*. 

La trattativa riprendera il 14 

Barilla: confronto difficile 
tra azienda e sindacati 
sul «progetto sviluppo» 
• R(. MA. La cura Artzt» ideata 
per ridare slancio a! gruppo Barilla, 
dopo le polemiche con le industrie 
concorrenti per i tagli sui prezzi, ri-
schia di riaprire il fronte della con-
flittualita interna, dopo un lungo 
periododicalma. 

II confronto tra la direzione 
aziendale e i circa 200 delegati che 
rappresentano oltre 7.000 dipen
denti, fin dalle prime battute, ieri 
mattina nella sede dell'Unione Par-
mense Industrial!, infatti e stato 
complesso. Lapropostadell'azien-
da (ci servono piil flessibilita e 
straordinarin) non e piaciuta ai se-
gretarl nazionali di Flai Cgil, Fat Cisl 
e Uila Uil, Gianfranco Benzi, Uliano 
Stendardi e Stefano Mantegazza. 
«ln buona sostanza _ hanno detto i 
sindacalisti _ Barilla chiede uno 
sforzo di flessibilita ai lavoratori 
(straordlnari, sabati e domeniche 
al lavoro) ma senza sgombrare il 

campo da problemi occupazionali 
annunciati di grande rilievo. Negli 
ultirni due anni l'occupazione si e 
ridotta del 10% e ora si annuncia la 
chiusura di due stabilimenti di Par
ma (quello storico diviale Barilla e 
1'ex Braibanti di via Voltumo) con 
350 lavoraton in cassa integrazio-
ne. Per dire si al piano che punta a 
un aumento della produzione del 
10SS nel biennio '96/'97, i sindacati 
non chiedono aumenti salariali ma 
riduzioni di orario. la creazione di 
una "banca del tempo" che con-
senta di evitare gran parte della cig. 
In sintesi, lavorare meglio con la 
creazione di nuovi profili professio
nal! polivalenti e lavorare tuttk 

La disponibilita dell'azienda a 
trattare, dopp una prima pausa di 
riflessione, con i sindacati disposti 
anche a rompere le trattative, 6 arri-
vata e il confronto riprendera il 14 
marzo. . 

Quasi in porto la vertenza 

Pre-intesa per i bancari: 
a regime un aumento 
di 283mila lire lorde 
• ROMA i. stata raggiunta una 
pre-intesa sul contralto dei bancari. 
L'accordo 6 arrivato ieri al termine 
di un incontro fra l segretari genera-
li delle cinque piu rappresentative 
organizzazioni sindacali del credi
to (Fabi, Falcri, Fiba Cisl, Fisac Cgil, 
Uib Uil) con i vertici di Acn e Assi-
credito. La pre-intesa _ si legge in 
una nota della Fabi _ dovra essere 
sottoposta alle verifiche degli orga-
nismi direttivi delle aziende di cre
dito e delle organizzazioni sindaca
li prima della definitiva delibera. 
Ecco un breve dettaglio di alcuni 
dei temi affrontati, 

La contrattazione integrativa si 
svolgera in tutte le aziende di credi
to italiane, anche avendo nguardo 
agli incrementi di produttivita del 
lavoro. Per gli inquadramenti, sara 
possibile individuare figure profes
sional!, discendenti da nuove attivi
ta o riorganizzazioni aziendali, an-

Oggi al via il summit euroasiatico 

Dini a Bangkok: in Europa 
la protezione sociale 
forse e troppo esagerata 
• ROMA. II livello diredditodi la
voro «ma anche di sicurezza* socia
le dell'Europa «deve essere visto co
me un modello'i al quale mirare da 
parte degli altri, anche se «forse in 
Europa negli ultimi decenni, abbia
mo un pochino esagerata e slamo 
andati un po' troppo in la>: questa 
una delle «rif!essioni» suggerite al 
presidente del Conslglio, Lamberto 
Dini, dal «confronto» economico tra 
Asia ed Europa che si apre oggi a 
Bangkok durante il primo •incon
tro* tra i Capi di Stato e di govemo 
dei quindici Paesi dell'Ue e di died 
tra i piil important! Paesi asiatici, Ci-
naeGiapponecompresi. 

II «model!o europeo», ha affer-
mato Dini - il quale con il ministro 
degli Esteri Susanna Agnelli parte-
cipa al vertice anche come «presi-
denza italiana* dell'Unione euro-
pea - ha finito col creare qualche 
scompenso perch* «noi siamo an
dati un po' troppo in la e, come il 
resto del mondo non ci ha seguito, 
ecco che c e stata una pausa da noi 
e un avanzamento rapido degli altri 
Paesi, particolarmente in Asia*. In 
questi paesi si sente I'esigenza di 
maggiori garanzie, dal numero del
le ore di lavoro per settimana alia 

protezione del lavoratori: «e questo 
- ha detto Dini - e un problema di 
cui certamente il vertice discutera». 
Ci deve pert) essere, aggiunge il 
presidente Dini (ma la sua opinio-
ne riflette anche quella dei partner 
europei) «un rispetto della tempi-
stica sulla quale questi problemi 
possono essere trattati in singoli 
Paesi*. «Nulla, come sappiamo, 
pud essere fattp da un giorno all'al-
tro* e, poi, anche in Asia il progres-
so economico «portera maggiore 
progresso sociale*. Si tratta per Dini 
di un "circolp virtuoso* che deve es
sere il fondamento di tutta la coo-
perazione intemazionale: il pro
gresso economico porta il progres
so sociale, il quale «e foriero a sua 
volta dl pace tra le Nazioni*. 

Una risposta il presidente del 
Consiglio I'ha data anche a chi in 
Europa, davanti alio sviluppo a rit-
mo da primato dei Paesi asiatici si 
chiede se sia piO opportuno investi-
re in Asia, invece che in casa pro
pria, «e importante investire anche 
nei paesi avanzati perchfe le conve
nienze esistono*. L'importante, ha 
spiegato, £ amantenere condizioni 
competitive e un tasso di risparmio 
elevato*. 

che nei contratti integrativi Per 
quanto riguarda le Rsu, le cinque 
organizzazioni sindacali si impe-
gnano a presentare un progetto 
unitario alle controparti datoriali, 
entroil 30/6/96. 

Infine, per la parte economica, il 
recupero del differenziale inflattivo 
relativo al biennio 94/95 e alle ri-
chieste economiche per il secondo 
biennio 96/97 si articola cosl: 4* 
dall'1/1/96 (pan acirca 118 000 li
re lorde mensili; 2,25% dall'1/8/96 
(pan a circa 69.000 lire lorde men
sili); l,50%dall'l/l/97 (pari a cir
ca 47.000 lire lorde mensili); 1,50* 
dall'1/7/97 (pari a circa 48.000 lire 
lorde mensili) per un totale del 
9,25% (pan a circa 283.000 lire lor
de a regime). 

Divergenze permangono, inve
ce, sulla sottosenzione del contral
to nazionale del personate direttivo 
perlacategoriadeifunzionari. i 

A primo vertice, 
ed e gia un evento 

MAHTA DAMU 

A NCHE SE PRIVO drun'agenda ben.definita, il primo vertice 
Europa-Asia, che si aprira oggi a Bangkok, sari di per se un 
evento: per la prima volta nella storia, i quindici paesi dell'U
nione Europea stabiliscono un dialogo diretto con I'Asia _ o 

meglio con il suo pezzo economicamente piu dinamico (i sette del-
I'Asean, pifl Cina, Giappone e Corea del Sud). 

Non si tratta soltanto, per usare I'espressione di un diplomatico te-
desco, di un «party di consolazione*, fortemente voluto da Singapo
re, per un'Europa che rimane esclusa dal foro pia importante di coo-
perazione economica trans-Pacifica, ossia I'Apec. 

In realta, oltre a consolare I'Europa i paesi asiatici hanno un inte
resse dichiarato a riequilibrare, nel sistema intemazionale del dopo 
guerra fredda, il peso dominante del rapporto con gli Stati Uniti. Un 
po' perche la politica americana nella regione si e fatta molto piu in-
certa di quanto non fosse nell'era del confronto con I'Urss (come in-
dica anzitutto la difficilissima gestione del rapporto con la Cina); e 
un po' per aprirsi maggiori margini negoziali (potendo appunto 
contare su una relazione diretta anche con I'Europa) nelle dinami-
che economiche globali: basti pensare all'accordo raggiunto in seno 
all'Organizzazione del commercio mondiale sui servizi finanziari 
(luglio 1995), grazie alia convergenza fra Europa e Giappone e no-
npstante 1'opposizione di Washington. 
In altri termini: nasce potenziatmente a Bangkok il terzo lata, il lata 
mancante, della diplomazia economica intemazionale. L'Asia, pero, 
non e tutta a Bangkok. Almeno in questa meeting di apertura sono 
rimasti esclusi paesi come I'lndia (la giustificazione e che non con-
venga «importare» le tensioni e i conflitti tipici del sutxontinente in-
diano) e, da parte Commonwealth, Australia e Nuova Zelanda (in 
questo caso, sono pesati i disaccord! in merito aU'intemo dell'Asean, 
con lo sbarramento di dichiarazioni del tipo di quella avanzata dalla 
Malaisia: «Basta guardare una carta geografica, per capire che ('Au
stralia non 6 parte dell'Asia). 
La posizione dell'Unione Eropea £ stata di lasciare che la parte asia-
tica decidesse la propria partecipaziorie, attomo al niicleo dell'Asso-
ciazione dei paesi del Sud-Est asiatico, di cui fa ormai parte anche il 
Vietnam. Ma non c'6 dubbio che anche sul pianp delle pure motiva-
zioni economiche • e cioe lasciando da parte criteri di opportunita 
politica - I'Europa dovra porre fin da Bangkok il problema di un allar-
gamento della partecipazione asiatica: anzitutto all'lndia, paese di 
crescente interesse economico e di enorme rilevanza «geo-politica*, 
ai confini fra Cina e Asia centrale. 

Altra nodo sensibile - per restare agli annosi problemi degli inviti 
ai party - 6 la questione di Taiwan, che come noto partecipa invece 
all'Apec. In questo caso, la non partecipazione 6 legata al caratere 
politico e non esclusivamente economico dell'incontra, punto che 
ha comportato il veto di Pechino su Taipei' in Un momenta peraltro 
molto delicate uella situazione nello stretto di Taiwan. 

P IU IN GENERALE, 6 la dimensione politica dell'incontro di Ban
gkok ad apparire delicata. Sulla rilevanza economica del dia
logo euro-asiatico non esistono dubbi: I'Asia orientate 6 gia og
gi il primo partner commericale dell'Unione Europea e saran-

no i died paesi asiatici presenti a Bangkok a trainare gran parte della 
crescita globale nei prossimi vent'anni. O I'Europa sapra «essere» in 
Asia, pia di quanto non sia accaduto fin'ora, o perdera competitivita 
globale: questo - molto schematicamente, ma efficacemente - I'av-
vertimento pragmatico di Leon Brittan. Sara piu difficile essere pra 
gmatici sul tema dei diritti umani, tema che la presidenza thailande-
se e del tutto decisa a lasciare da parte (in nome della difesa dei «va-
lori asiatici* da interferenze occidental!) e che i leader europei non 
potrannp invece tptalmente eludere: anche se la prudenza, natural-
mente.sisprechera. 

Da Bangkok non verranno risultati concreti. Ma sara linizio di un 
processo, che prevede gia comitati congiunti di alti funzionari e un 
nuovo vertice a Londra fra un paio di anni. Se nascera soltanto un 
nuovo «club» intemazionale (con la sua sigla: Asem), cid non baste-
ra a colmare la distanza fra due Continenti culturalmente lontani -
anche se sempre pio interdipendenti. Ci vorra tempo per eliminate 
paure e diffidenze reciproche; ci vorra tempo per cancellare i luoghi 
comuni delle immagini rispettive. E ci vorranno seri sforzi per evitare 
alcuni dei miti che cominciano a circolare in Europa, per esempio 
sul «modello» asiatico. Ci vorrebbero, soprattutto, contatti diffuse e 
piil ampi fra settori diversi delle rispettive societa. Se Bangkok aprira 
la strada in questo senso, altera sara stato un buon inizio. 


