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Intervista al ministro Treu: i posti non sono prodotti da mani invisibili 

L'ltalia da lezione al G7 
La nostra piccola Impresa modello per tutti 

IL PROFILO DELLA DISOCCUPAZIONE 

IIG7 scopre la Terza Italia. Abbandonate le litanie suH'indi-
sciplina fiscale o i bizzarri awitamenti della politica inter
na, i ministri del lavoro si accorgono che il modello della 
piccola e media impresa funziona e pud essere esportato 
per creare occupazione. Affascina anche economisti e po-
litici americani. Dell'Italia si invidia anche il patto sui reddi-
ti, Intervista con Tiziano Treu: «I posti di lavoro non sono 
prodotti da mani invisibilk 

PAL NOSTRO INVIATO 
ANTONIO POLLIO S A L I M K N I 

• 1JLLE Insieme con Francia e 
Germania, 1 Italia guida la lista dei 
paesi piu a nschio per la disoccupa-
zione. L'Ocse e convinto che alia fi
ne del '97, il gioco delle entrate e del-
le uscite dal mercato del lavoro si 
chiudera a (avore delle uscite, meno 
centomila disoccupati in piu. Ma 
questa volta, al G7 fa scuola. Diventa 
addirittura un modello Stop ai risoli-
rti e alle apprensioni sul futuro politi
co nazionale. Stop alTallarme (e a 
qualche stereotipo) sulla mafia. 
Stop alle malelingue che continua-
no a ricordare che il settore delle 
grandi imprese e teatro di scorriban-
de di gruppi multinazionali. E il ri-
scallo delle piccole e medie impre
se, della cosiddetta Terza Italia che 
produce ed esporta anche con la lira 
in giusta quota con il marco. Nel 
consenso dei lavoraton della comu-
nita cui appartiene. Flessibilissima, 
adatta ad adattarsi. II ministro del la
voro francese Barraut annuncia un 
viaggio nel paese dei sciurBrambilla 
per vedere I'effetto che farebbe il 
modello toscano e veneto ai disoc
cupati dequalificati francesi, Andra 
anche in Germania e in Gran Bre
tagna, ma dell'Italia gli interessa 
soprattutto una cosa: come fa un 
slstema industriale a creare con
senso attorno a se e non solo buo-
ni risultali economic!? 

Racconta il ministro del lavoro 
Tiziano Treu: «Non ho fatto altro 
che spiegare ai miei colleghi del 
G7 la natura della crescita itaiiana 
e della caratteristiche tipiche della 
nostra dlsoccupazione condizio-
nate da due fattori: un tessuto in
dustriale altamente flessibile, il 
controllo dei reddili con il costo 
del lavoro in costante diminuzione 
e salari moderatissimi Se non ci 
fossero le aree della piccola e me
dia Impresa del centro e del nord-
est oggi faremo i conti con una di-
sgregazione del mercato del lavo
ro all'americana, con masse di la-
voratori di bassa qualificazione per 
la strada, E la disoccupazione sa-
rebbe moto piu alta del nostro 
}2%. Non e un caso che dagli Stati 
Unitl arrivino ancora in tanti a stu-
diare i nostri distretti industriali to-
scanl o dell'Emilia Romagna. II 
problema italiano e che non nu-
sciamo a esportare questo model
lo che e insieme economico e so-
ciaie nelle zone deboli del paese, 

Qui si errtra subito in campagna 
elettorale: e tutta colpa del feco? 

Veramenfe chi cavalca la detassa-
zione pensa all'impresa che gia esi-
ste laddove la disoccupazione dei 
maschi adulti e al 3S6 come in Vene
to o al A% come in Emilia Romagna 
Cioe, piena occupazione Nel sud 
dove la disoccupazione delle donne 
e al 40% non nascono nuove impre
se. E chiaro che si creano nuovi posti 
di lavoro se c e accesso al credito, se 
ci sono delle facilitazioni fiscali che 
attraggano gli investimenti produtti-
vi. Chiaro che a parita di condizioni 
se ho dei capitali investo nella robo-
ticacon meno rischi ambientaii 

II G7 si e chluso all'Insegna del 
I'ottimlsmo sia sulla crescita eco
nomic sia sulleffetto Inevitabil-
mente beneflco delle nuove tec-
nologle. 

A Lille sono arrivate le colombe. E 
inutile girarci intomo: nel G7 non e 
mai esistita una politica dell 'occupa
zione e soltanto in questi ultimi mesi 
c'e stata una accelerazione da parte 
della Francia, scottata dagli sciopen 
di dicembre, e della Germania dove 
la disoccupazione e al livello di guar-
dia. Gli Usa hanno il problema della 
classe media che perde posizioni e 
di una massa di lavoraton a bassa 
qualificazione che disintegra social-
mente e politicamente la societa 
americana Creano tanto lavoro. ma 
pagano un prezzo alto In Europa 
abbiamo quasi il problema contra-
rio: creiamo pochi posti di lavoro e 
sul lavoro si scaricano il fisco, I'as-
senza di programmi di qualificazio
ne permanente, Timmigrazione, for
me di copertura sociale che disin-
centivano la ncerca di alternative. 
Siamo d'accordo su un punto: tutti 
gli sforzi vanno indirizzati a creare la
voro e meno Welfare. 

C'e una forte pressfone americana 
e britannica per sganciare I'Euro-
pa dalla sua tradizione dl stato so
ciale. Chirac oppone la difesa di-
namica del modello europeo la-
sciando trasparire piu dl una ten-
tazione protezionlstica. Che ne 
pensa? 

Potremo sintetizzare il problema in 
questo modo: c'e chi chiede di pre-
mere sulla flessibilita e la deregola-
mentazione spinta del mercato del 
lavoro e chi ntiene indispensabile 
mettere I'accento sulla formazione, 
sulle infrastrutture, sull'invenzione di 

strumenti che non lascino il lavora-
tore, giovane oanzianochesia, solo 
di fronte alle ristrutturazioni indu-
stnali, solo alia ricerca di alternative 
che non si conoscono, che rischiano 
senza guida di indirizzarlo verso it 
nulla. Gli ingredient! ci sono tutti e 
non sono molto diversi da paese a 
paese. Cambiano le dosi e cambian-
do le dosi cambia anche il sapore. 

Gli americani hanno un buon ar-
gomento: creano posti di lavoro. A 
mllioni. 

E vero. Ad un certo punto Joseph Sti-
glitz, consigliere economico di Clin
ton, ha tirato fuori un ponderoso vo
lume e delle tabelle e ci ha spiegato 
che non e vero ci6 che si dice sui po
sti di lavoro americani. E stata una 
sorpresa anche per loro: da un'inda-
gine effettuata su 45 setton risulta 
che il ffl% dei posti di lavoro creati 
nel '95 sono di buona qualita e paga-
ti con salari superiori alia media. Al-
tra sorpresa: anche negli Usa fiori-
scono le imprese minori Poi Sum
mers, il numero 2 del Tesoro, ci ha 
spiegato la nuova filosofia della Casa 
Bianca spantalasicurezzadelposto 
di lavoro, va realizzata la sicurezza 
della possibility di essere impiegato 
Per questo bisogna investire nel ca
pitate umano. Quanta alle filosofie, 
mi pare che il tanto vituperate mo
dello Europeo non sia morto 

Secondo il dlrettore dell'lstituto 
Intemazionale del lavoro sono I 
purl criteri del libera mercato a 
dettare le condizioni del lavoro, 
massima e assofuta liberta delle 
imprese senza reti social!. Una via 
"socialmente inaccettabile». Non 
c'e troppo unanlmismo nel C7? 

Le massime divergenze le ho nscon-
trate con Inglesi e americani quando 
si tocca il tasto del ruolo dello stato. 
Restano convinti che sia sufficiente 
liberare le piccole imprese dai vinco-
li e i posti di lavori cresceranno, na-
sceranno nuovi imprenditori La 
stessa cosa sulle nuove tecnologie. II 
leitmotiv rtcorrente e quello delle 
mani invisibili che agiscono per il 
bene comune. 

Blocco totale sulla riduzfone del-
I'orario dl lavoro: al C7 e stato po-
sto quasi un veto. 

Sull'orario non ci siamo fino a quan
do si parla di part time, va bene, ma 
solo come elemento di liberalizza-
zione. In Gran Bretagna non si 
contratta. Di nduzione dell'orario 
frutto di accordi sindacali eslesi a 
livello europeo neppure a parlar-
ne Ciascuno prosegue per la pro
pria strada e i progressi piu evi-
denti sono stati fatti in Germania. 
lo vedo quattro direzioni di mar-
cia formazione continua, nduzio
ne degli onen che pesano sul co
sto del lavoro, investimenti labour 
intensive come dalle indicazioni 
dei Libro Bianco di Delors che par-
la di grandi infrastrutture di mo-
demizzazione industriale e dei ser-
vizi, nduzione dell'orario. 

Tasso di disoccupazione! 
giovanile (1994 in %) I 

1 8 , 6 % 

Tasso di disoccupazione 
femminiie (1994 in %) 

12,6% 

TizianoTreu 

' D i s o c c u p a z i o n e di lunga durata 
a di persone alia ricerca di un lavoro da piu di un anno 

sul totale dei disoccupati) 

Stall Unitl 
1,2% 

Olappon* 
jJ^"S.l*%4% 48,2% 
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Cofferati Insiste: 
«Plu occupazione 
se si rlduce 
I'orariodl lavoro» 

«La flessibilita c'e gli. Non ml pare 
sia questa la ricetta per creare 
occupazione. Bisogna asskurare 
invece N risanamento dei conti dei 
slngoli Stati, adottare polttkhe per lo 
sviluppo e, soprattutto, intervenire 
sugll orari di lavoro, riducendoll. U 
flcssibitta e un palllattvo, servono 
lirterventi stnrtturali». Cos! Sergio 
Cofferati, il segretario generate Cgll, 
inteniene sulla questione 
occupazione, riaperta dal vertke del 
C7aUlle, in Franda. Anche il 
segretario generate Ctsl, Sergio 
D'Antonl, insiste da Bad sulla 
riduzkme dell'orario di lavoro: «Se si 
vuole occupazione bisogna 
distribute il lavoro diversamente 
facendo ipotesi diverse, rispetto a 
quelle tradiztonili, sull'orariodl 
lavoro». Quindi D'Antonl denunda: 
••in questo momento abbiamo di fatto 
un orario di 42 ore e mezza, 
superipreairorariocontrattuale, 
percbe chi lavora fa gji straordinari, e 
chi non lavora restafuork Mentre 
per II segretario generale Uil, Pietro 
Lartzza, che lamenta le «troppe 
dilacchiere» suN'argomento e " le 
scarse scerte concrete», «vanno 
immediatamente create le 
condizioni per atUrare gli 
InvestlnMnti.attuando anche una 
pollUa delle Infrastrutture... 

Dopo due giomi di lavori nessuna intesa su come battere la disoccupazione 

Ma il vertice finisce senza decisioni 
DAL NOSTRO INVIATO 

•1 ULLE Ci sono due nuove paro
le chiave per procedere sul ciglio 
dell'economia mondializzata La 
prima suona in inglese cost: em-
ployability Vuol dire possibility di 
trovare un lavoro alternativo a 
quello che si e perduto con un sa-
lario se non supenore almeno non 
peggiore del precedente. La se-
conda parola chiave e dialogo so
ciale E una bandiera tradizionale 
della sinistra politica e sindacale 
che viene oggi brandita con molto 
piglio da governi conservatori a 
cominciare da quello di Chirac. Le 
ncette contra la disoccupazione 
passano di qui L'alternativa e che 
i paesi industrializzati soffrano crisi 
sociali acutissime (la Francia par-
la per tutti), si riparino nel prote-
zionismo, usino i cambi come cla-
va per impovenre il vicino 

HmessaggiodelG7 

E un messaggio interessante quel
lo lanciato dai ministn del Lavoro. In 
parte, in controtendenza con lo «spi-
rilO" del G7 di solito «dominio» dei 
ministn del Tesoro e dei banchieri 
centrali. Riconoscere che non ci de-
ve essere contrapposizione tra la ne
cessity dl coprire i buchi di bilancio, 
tenere bassa I'inflazionee la necessi-
ta di ndividere ampiamente i risultati 
della prospenta», nfiutare l'alternati
va tra peggioramento della disoccu

pazione e maggiore disuguaglianza 
di reddito, significa mandare in sof-
fitta rarmamentario liberistico puro 
che in lungo e in largo per il mondo 
industrializzato detta le sue regole. 

Al momento di scrivere nero su 
bianco il documento finale, il G7 
manifesta tutti i suoi imbarazzi. Non 
vengono mai citati i sindacati e allo-
ra ci si chiede con chi sara fatto con-
cretamente il dialogo sociale. Non 
sono stati in grado i ministri di darsi 
un nuovo appuntamento perche 
Germania e Gran Bretagna non vo-
gliono vincoli suile politiche e si ri-
mettono alia bonta dei «tesoneri» e 
dei capi di Stato e di govemo. Averti-
ce concluso, infine, i bntannici pas
sano un bel colpo di spugna e rilan-
ciano il loro buon senso thatcheria-
no percui «non ci sono problemi so
ciali se non c'e lavoro, prima creia
mo posti di lavoro poi parliamo dei 
problemi sociali». 

Sono cinque le idee del vertice: n-
duzione dei costi indiretti dei lavoro 
per le mansioni meno qualificate e 
per i giovani, neducazione profes-
sionale permanente in stretto colle-
gamento con 1'impresa; diffusione 
delle imprese minon come centri di 
flessibilita socialmente accettata e 
produtton di occupazione, informa-
zione su regole, domanda e offerta 
dl lavoro anche pubblica specie per i 
lavoraton piu vulnerabili; dialogo so

ciale. E chiaro che questi obiettivi 
possono essere interpretati in modo 
opposto Un conto e dialogare con 
sindacati che siedono nei consigli di 
amministrazione delle aziende co
me in Gemiania e un conto e dialo
gare con i sindacati ridimensionati 
nella rappresentanza e chiusi in una 
impossible difesa dell'esistente co
me in Gran Bretagna. La partita e tut-
ta da giocare, il problema e che le 
bocce non sono mai ferme. C'e chi 
predica bene in patria e razzola ma
le all'estero. Recentemente, nello 
stabilimento General Motors dell'O-
hio, e scopptata la rivolta perche la 
direzione ha appaltato delle parti 
del ciclo produttivo a uno stabili
mento della tedesca Bosch nel 
South Carolina. Alia Gm-Ofuo la pa-
ga operaia media e di 43 dollari To
rn, la paga media dl un operaio 
Bosch in Germania e di 36,50 dollari, 
la paga media di un operaio Bosch 
nel South Carolina va dai 16 ai 23 
dollari tra salano e benefit. II rischio 
che il gioco sia tutto in perdita per i 
lavoratori se non govemato in qual
che modo e senssimo. 
• 11 ministro piu corteggiato e stato 
Robert Reich, bnllante ideologo del
la squadtra clintoniana Ha appena 
proposto facilitazioni fiscali per le 
aziende amencane che non licen-
ziano Wall Street, naturalmente, 
non ha apprezzato. Reich non si e af-
fiancato ai suoi colleghi americani 
per magnificare le virtu della libera-

lizzazione spinta, quell'ottimismo 
tecnologico percui basta apnre una 
piccola impresa o basta avere un 
buon software perche i lavoratori 
siano rapidamente addestrati. Ha in-
ventato lui quel termine empioyabi-
lity, ia certezza che e possibile es
sere reinsenh nel mercato del la
voro una volta perso il posto. «E bi
sogna accompagnare il cittadino-
lavoratore nel mercato, non pud 
essere lasciato solo. L'era del po
sto unico e fisso e finita, non va so-
stituita con il vuoto». E I'America 
sociale che vuole importare un 
pezzo di modello europeo renden-
dolo efficiente. 

La clausola sociale 

Un punto controverso e stato dnb-
blato non molto abilmente: la cosid
detta «clausola sociale». PiO aperto il 
commercio intemazionale piu cir-
colano merci a costi bassi a causa 
deU'enorme sfruttamenio della ma-
no d'opera adulta e minorile nei 
paesi del Terzo mondo dove non ci 
sono regole uguali a quelle europee 
E lo scontro sugli standard interna-
zionali del lavoro. La Francia punta a 
soluzioni protezionistiche, Germa
nia e Gran Bretagna I'hanno stoppa-
ta, gli Usa difendono un non meglio 
precisato pragmatismo che li condu
ce ad applicare sanzioni commer
cial! a seconda degli interessi politi-
ci. Ma se ne parleri un'altra volta 

DAPS 

L'anno scorso perse 6,4 milioni di ore, il 73% in meno rispetto al '94. Continua l'erosione dei salari 

Scioperi, nel '95 e caduta verticale 
• ROMA L'anno scorso le ore 
perse per sciopero sono letteral-
mente crollate. Non c'e anno, nei 
decenni recent], durante il quale 
siano state tanto poche. Secondo 
I'lstat, che len hacomunicato le sue 
cifre, il numero delle ore perdute 
per conflilti del lavoro e per altri 
motivl e stato, nel '95, di 6,4 milioni 
Rispetto al '94, quando erano state 
23,6 milioni, la diminuzione e del 
73,1%. E la stessa distanza vale an
che con gli anni immediatamente 
precedent, le ore perdute sono sta
te 23,8 milioni nel '93,19,5 nel '92, 
20,8 nel '91 Se si risale piu indietro 
le cifre che si trovano solo molto su
periori, Si pud senz'altro dire che, 
almeno nei tempi recenti, il dato 
dello scorso anno rappresenta un 
minimoslorico. 

Le ragiom che lo hanno determi-
nato vanno fatle risalire, soprattut
to, alTapplicazione da parte dei sin
dacati dell'accordo sulla politica 
dei reddili della meta del '93. Da al-

OAHDUMI 
lora quasi tutti i principal) contratti 
di lavoro, a partire da quello dei 
metalmeccanici, sono stati nnno-
vati senza un'ora di sciopero 1 pa-
rametri di adeguamento retnbutivo 
, 'ewsti dall'intesa hanno (ornito 
una base oggettiva per stabilire gli 
aumenti contrattuali. Cosl almeno 
e stato finora. Le tensioni denvate, 
negli ultimi mesi in particolare, dal
la perdita di potere d'acquisto del 
salari in seguito al crescente scarto 
tra inflazione programmata e infla-
zione reale hanno acceso una n-
schiosa ipoteca sul meccanismo 
previsto per il nnnovo del contiatti 
Per il momento comunque i accor-
do del '93 continua ad essere nte-
nuto un punto di rifenmento essen-
ziaie sia dagli imprenditon che dai 
sindacati. 

Sulla draslica nduzione degli 
scioperi ha perft influito, con ogni 
probabilita. anche il difficilissimo 
momento allraveisato dallo stato 
dell'occupazione La crescente 

LE RETRIBUZIONI IN ITALIA 
Varlazlone rlepetto al gannalo 199S 
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espulsione di manodopera, in 
particolare dalle imprese mag-
giori, ha fatto prevalere la preoc-
cupazione per il mantenimento 
del posto di lavoro su altri poten-
ziali fattori di conflitto 

L'lstat ha fomito len anche gli 
ultimi dati relativi alle retribuzio-
ni. E da essi risulta che continua 
l'erosione dei salan La loro cre
scita resta al di sotto dell'aumen-
to del costo della vita. Almeno 
nelle componenti aventi caratte-
re generale e continuativo. Per te
nere almeno il passo dell'mfla-
zione chi pud deve nuscire a met
tere nel conto straordinari o co
munque elementi retributivi par-
ticolan 

La conferma di quest'ultimo 
stato di cose, gia da tempo regi-
stralo. viene dalle elaborazioni 
deiristat sui dati relativi al gen-
naio scorso. Nel primo mese del 
'961'indice delle retribuztom ora-
ne contrattuali dei lavoratori di-
pendenti ha fatto segnare un au-
mento del 4 '„ nei confronti dello 

stesso mese dello scorso anno. 
L'inflazione durante questo peno-
do e stata, come si ncordera, del 
5,5% La variuzione congiunturale 
dei salan, vale a dire rispetto al di
cembre del '95, e stata dell' I % 

Gli esponenti sindacali hanno 
commentato queste cifre ripropo-
nendo Tesigenza di un recupero in 
tempi rapidi del potere d'acquisto 
dei salan. Walter Cerfeda. segreta
rio della Cgll, sostiene che "le retri-
buzioni hanno perso il passo rispet
to all'inflazione, si e ridotto il potere 
d'acquisto, il secondo biennio con-
trattuale va quindi rinnovato ,mme-
diatamente». E Cerfeda sollerita in 
particolare il nnnovo dei contratti 
pubbiici e della scuola soprattutto 
Per Natale Forlani, della Cisl, i dati 
sui salari testimoniano che «i patti 
contrattuali funzionano, anche a 
fronte di situazioni critiche come 
quelle registrate nel '95». Anche An
tonio Foccillo. Uil, vede Tesigenza 
generale di "consolidare il recupe
ro salariale», soprattutto nel settore 
della pubblica amministrazione. 
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