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L'INTERVISTA. «Siamo a buon punto. E antiipiamo il confronto nazionale» 

• ROMA. «Siamo una sorta di nu-
cleo sperimentale che sta anticipan-
do il confronto che dovra aprirsi tra 
parti sociali e nuovo governo sulla 
creazione di nuova occupazione nel 
Mezzogiorno« Cost il segretano ge
nerate dei tessili delta Cgil Agostino 
Megale, defimsce il confronto che da 
qualche mese, insieme ai dingenti 
dei sindacati di categona di Cisl e Uil 
conduce con i rappresentanli delta 
Federtessili, delta Confapt e delle 
aziende artigiane 

Quello del tessile e dell abbiglia-
mento e, come e noto, uno dei setto-
n rhiave del rniade In ltaly», che ha 
conosciuto negll ultimi anni, anche 
per impulse della svalutazione una 
grande norganizzazione produttiva 
e spiccati process) di internaziona-
lizzazione Si tratta dl un settore che 
impiega circa 700mila lavoratori di 
cui 150mlla nel Mezzogiorno. Ma 
quest! sono solo quelli che risultano 
alle statistiche ufficiali. A questi se-
condo la Rltea-Cgil bisogna agglun-
gere almeno altrl lOOmlla lavoratori 
in new, plu altri SOmlla a domicilio 
nellesole reglonl meridionall. 

Di questo confronto permanente 
tra sindacati e Federtessill, sorta di 
negoziato permanente e prelimina-
re per una future rapporto a tre tra 
parti sociali e governo, pariiamo con 
II segretanogenerate della Filtea, 

Megale, ilttt gia al terzo Incontro 
conkcortropattipercostniireun 
vitro e proprio sistcma 41 retazloni 
IndueMali In un tettorc in cui que
lle IOIOB elate eempre motto tragi-
lUchepuntotlete? 

Slamo molto avantl per quanto ri-
guarda la alipula del pattl dl gradua
lly, Ne abbiamo raggiuntl ben nove 
In area territorial! omogenee e ab
biamo, rwll'ultimo incontrot awiato 
I! confronto m come creare nuova 
occupazlonenel Mezzogiorno. 

CoutMOlpitUdlgndwHtir 
Come e nolo uno dei problemi di 
questo settore e unarealta molto 
estesa dl sottosalarlo e dl iavoro ne-
ro. Nel flrmare il contralto nazionale 
di Iavoro a)3biamp,C5|tgjD|pblerna 
di com«'ejter^«ft*l|rj||a eatego-
ria |a§papplKa_.^. 
Ilstlca?%turalme*fife, rjfrisare che 
questo rjoiesse awenlre'da on gior-
no all'altto. PsrciO abbiamo deciso 
dl concordat le tappe attraverso le 
quail, entro la scadenza del contrat-
to, gradualmente appunto, le azlen-
de si adeguavano ai minimi salariali 
contrattuali, partendo da tivelli retri-
bullvi par! al 6596 dei minim! tabella-
rl. lnoltre,per quelle azlenda che la-
vorano lri conto lerzi nell'abbiglla-
mento e-acc,ettavano, anche in as-
senza di oigantattioni slridacali in
terne, di consentire al sindacato di 
deflniiecon i lavoratori II percorso di 
appllcazione del contralto in assem-
biee, si prevedevano anche deroghe 
salariali dl set mesi oun anno. 

IIUMNIU, I'appllcazloM del con 
trattodl Iavoro eun punto dlarri-
vo non dl parttnza del rapporto 
traslndacaticlavoratori. 

Abbiamo voluto prendere atto della 
realta per anivare a rlsultati tangibili 
e far s1 che il contratto collettlvo non 
si trasformasse in carta straccia. Bi
sogna aver presente le caratterisd-
che del settore, Anche dove i con
trail! sono applicati, tra una lavoratri-
ce della Puglia e una della Lombar
d s vi e una differenza salariale del 
25% perche dei 700 integrativ! azien-

AgosttnoMegalt. 
Adestra 
unostabliimento 
tessile 

MauroTorn 
e Luigl Baldelli 

Tessili, la scommessa Sud 
Megale (Cgil): un patto contra il somrnerso 
"Stiamo anticipando il confronto che si aprira tra governo e 
parti sociali sulla creazione di nuova occupazione alSud», 
Agostino Megale, numero uno dei tessili Cgil> descrive cosi 
il confronto che da qualche mese conducono sindacati, in
dustrial! e artigiani, «Coi contratti di gradualita - spiega -
stftimo affrontando i problemi del Iavoro nero e dei sotto-
salarl che nel tessile sono molto estesi. Noi lavoriamo per 
eliminare nel Sud le gabbie salanali» 

piano 
dali solo 18 (cioe il 2,8%) sono stati 
(attl-nel Mezzogiorno, Pensa a quail 
possano essere le differenze in tutte 
quelle realta aziendali in cui il con
tralto non si appllcal' 

Quale II vantagglo di questo ap-
procclo? 

Prendere atto dei rapporti reali e ne-
gozlare tempi e modi di emersione 
dal nero, ci consente intanto di au-
mentare i salari di fatto. Anche da 
questo punto di vista non basta fir
mare i pattl di gradualita e concede-
re le deroghe salariali. Soprattutto al 
Sud sono molte aziende che non 
aderiscono a nessuna organizzazio-
ne lmprenditoriale. C'e quindi un'a-
zione specifica.di penetrazione del 
sindacato che si giocasul campo. 

Qual e la differenza tra la vostra 
azione negotiate die riconosce 
I'eslstenza dl retribuzloni al di sot-
to del minimi contrattuali e la ri-
chlesta di.ConflndusMa di dero-
garvi nel Mezzogiorno? 

La nostra azione indica un percoiso 

Dl MBNA 
esattamente inverso a quello indica
te) da Confmdustna Noi lavonamo 
per eliminare le gabble salanali di 
fatto, non per istituirne di alcun tipo 
per contratto II nostra obiettivo ear-
rivare all'applicazione generalizzata 
del minimi contrattuali non I'oppo-
sto P01 la nostra categona e la dimo-
strazione che sui bassi salan non si 
costruisce plu occupazione, a diffe
renza di quanto sostiene Confindu-
stria. SecOsI fosse, nell'abbigllamen-
to vi sarebbe dovuto essere il bpom 
degli occupati. 

Nell'ultimo incontro con oH im-
prendrtoriavetecornindatoapar-
lare di nuova occupazione al Sud. 

SI, ci siamo posti I'obiettivo di quale 
politica mettere in campo per au-
mentare I'occupazione nel Mezzo
giorno. Nel nostra settore nori si par
te dalla flessibilita salariale,avendo 
preso atto di quella che c'e", ma per 
contenerla. Siamo d'accordo con la 
controparte che la via e un'altra: 
quella del decentramento del Iavoro 

in conto terzi deH'abbigliamentoche 
ora si orienla verso paesi esteri 0 av-
vjene nelfe stesse aree del Nord insi-
tuazione di sovrapproduzione 

Cos* stgnrflca in concreto? 
Che stiamo misurandoci in modo 
congiunto con I'obiettivo dl* creare 
distretti industnalmel. Mezzogiorno 
a partire dalla Puglia e*dalla Campa
nia Trovo questa nostra miziativa in 
sintonia con il programma dell'Ulivo 
e con quanto Prodi va sostenendo 
da tempo 

Ma cosa clrieoono gli imptendKo-
ri? 

Una revisione della legge sull artigia-
nato che ampli la possibility di ricor-
rere a questo istituto e una flessibili-
ta verso I alto dell orano di Iavoro 

E vol che cosa aveterisposto? 
Che sull artigianato vogliamo discu-
tere Sull orano le questioni vanno 
affrontate con una moltepliciti di 
strumenti: con la dispdhibilita alia 
massima utilizzazione degli impianti 
ma in cambio di riduzione di orario, 
come alia Marzotto di Praia, con ri-
duzioni di salario a fronte di Hduzio-
ni di orario, con 1' estensione del part 
time, e con la combinazione di que-
st'ultimo con attivita di studio. In-
somma sull'orario le soluzioni pos-
sono essere molteplici e diverse. 

Qual e lo stato di avanzamento di 
questo aspetto del negoziato? 

Abbiamo costituito una task force 
che nel giro di due mesi deve esanii-
nare le condizioni concrete per av-
viare progetti in Campania e Puglia. 
Queste condizioni sono essenzial-

mente tre. Primo, la possibilita di av-
viare una politica di centri di servizio, 
cioe di creare strutture capaci di me-
diare i rapporti tra piccole imprese e 
ilmercato sia quello dei capitali che 
della collocazione del prodotto, co
me ci sono nei distretti industrial! del 
centra nord. Secondo, una valuta-
zione del grado di condizionamento 
da parte della criminalita organizza-
ta che deve essere annullato. II terzo, 
il sostegno pubblico tramite pro-
grammi europei, statali e regionali 
alia formazione sia dei nuovi im-
prendlton che del lavoratori. Co-
munque un problefflasdi eostodel 
lavoraesiste: nonpossiamodimenti-
care che gradualmente verra eiimi-
nata nel Mezzogiorno la fiscalizza-
zionedeglionerisociali... 1. 

Si ricade allora nell'lnevitabilita 
della flesslbilrtadel salario? 

Niente affatto. Almeno nel settore 
del tessile edell'abbigliamento si de
ve intraprendere la strada della dimi-
nuzione degli oneri sociali non solo 
al sud, e in armonia con la dimensio-
neguropea. 

Eun'ipotesirealisrJca? 
Pu6 diventarlo se si tiene presente 
che una simile scelta il governo fran-
cese 1'ha gia fatta per quelle imprese 
tessili che creano nuova occupazio
ne e che i sindacati tedeschi hanno 
una proposta simile. Puo essere un 
modo con il quale a livello europeo 
I'industria deU'abbigliamento ri-
sponde, insieme alia qualita, alia 
competizione da costi che viene dal
le aree di nuova industrializzazione. 

Mezzogiorno, 
ogtfl Incontro 
tra sindacati 
e Conflndustria 
ConfindustriaeCgll,Cul,Ulltomano 
ad incontrarsi utfldalmtnte: 
I'appuntamentoeperoggLAIceiHro 
del confronto molte probabllnwiitt 
laquestionedd-'patto-perlliavoroe 
I'occupazione nel Meznfiomo. 
OwiochesiiaraNsognodel 
governo ma le parti sondano I proprl 
puntidi vista.-Un incontro non si 
rifiutamai>-hanno dettoCgllCisleUil 
e "Siamo prontialdlalogosuoini 
argomemo,soprattuttoHSl>iiiadl 
svHuppo Iavoro edoccuparione>. 
Arrasclnantelltema,d«llcatliimnte 
propostedimeritoapartiradil 
minimi contrattuali die hi 
Cc^mlustriavMrebbtdlvnslalSiM 
peravvHaKnuoveattMtapraduttlvt. 
TomanoleflessibHltamprc*taiione. 
-Non d sonotemitabu, artowtntl 
die mm possono ester dbaanl*, 
sosttcne la UN. «Neandie per noi d 
sonotemitabu ma minimi 
contrattuali sono da salvaguardare», 
afferma la CgH. «SI puo trovare una 
via di mezzo tra la proposta 
confindusnialeclicesbagllatae 
qudla Cgil che e rtgkta» fa saptre la 
Cisl. Entro il20maggmCgHCU UN 
definiranno font una k m autonoma 
proposta su come costruire II «patto» 
peril Iavoro. 

Piu flessibilita e orario ridotto a 30-32 ore 
• La recente conferenza intergo-
vematlva degli Stati dell'Ue e il suc
cessive) vertice straordlnario del G7 a 
Lille hanno riproposto con forza il 
dramma sociale della disoccupazio-
ne. Non solo losviluppo e laciescita 
dell'economla non si accompagna-
no piii alia crescila dell'occupazio-
ne, ma tendenzialmente visi oppon-
gono, Egllindici delle Borsesalgono 
con le notizle dei licenziamenti. 

La «ossessione di fine secolo» e 
bene rappresenfata dai 24 milioni di 
disoccupati nei sette paesi piu Indu-
strlalizzati senza contare i 15 milioni 
di cittadlni costretti al part-time con
tra la loro volbnta. Michel Rocard nel 
suo appassionato InterventO alia 
manlfestazione del Labour Day del
l'Ulivo, ha argomentato le ragioni 
per fare della riduzione dell'orario di 
iavoro I'elemenio di autonomia cul-
turale e dl idenlila programmatica 
dalle sinistra in Eurapa, Le tesi del 
XIII eongresso della Cgil, non a caso 
attrlbulscono alia riduzione dell'ora

rio di Iavoro un ruolo centrale nella 
strategia per I'occupazione. E prova-
no, meritoriamente, a indicare un 
percoiso concreto e articolato nella 
conduzlone economico-sociale del 
i aese. Tutto bene, dunque? No, non 
ecosl. 

Notiamo nell'organizzazione sin-
dacale quasi una reticenza ad assu-
mere con decisione questi obietlivi, 
una scarsa convinzione 1'idea diffu
sa che blsognera aspettare tempi ml-
gliori. E, soprattutto, comportamenti 
contraddittori anche quando le con
dizioni concrete - come nei casi di 
piu ampio utilizzo degli impianti con 
il Iavoro al sabato e alia domenica -
renderebbero possiblle mobililare i 
lavoratori per uno scambio forte con 
la riduzione individuate degli orari. 

Insomnia, si rischia - ancora una 
volla - un'incoerenza fra il dire e II fa
re. Noi pensiamo che questa difficol-
ta a procedere su un obiettivo, che 
pure ha rappresentato storicamente 
una delle ragioni di fondo dell'esi-

MAftlO AOOSTINM.LI BHUNO ROVASIO 
stenza stessa del sindacato, dipenda 
da un insieme di fattori, non solo 
esterni. 

Avaziamo qui alcune ipotesi di di-
scussione, che permettono forse di 
delineare meglio i puriti critici di una 
azione sindacale sempre piu neces-
saria e insieme avara di risultatl visi-
bili. Paradossalmente, e proprio la 
connessione fra occupazione e ora
rio di Iavoro a rendere qualitativa-
mente diverso I'obiettivo della ridu
zione. Per buona parte di questo se-
colo, infatti, la rivendicazione di ri-
durre I'orarlo (se si esclude il perio-
do della grande depressione seguito 
alia crisi del 1929) era collegata alia 
necessity di ridurre la quantita di fati-
ca erogata dalle lavoratrici, dai lavo
ratori. II tempo liberato rappresenta-
va dunque un obiettivo molto com-
prensibile e immediatamente mobl-
litante. 

La nuova fase di sviluppo senza 

occupazione si caratterizza - qui sta 
il punto di rottura - per una satura-
zione totale del tempo a prescindere 
dalle cadenze biologiche e dai ritmi 
sociali e per la precarizzazione e 
flssibilizzazione del mercato del Ia
voro. «Flessibi!ita» e la nuova parola 
chiave: flessibile 1'uso degli impianti 
di Iavoro, sempre piu flessibile il rap
porto di iavoro, flessibili gli orari di 
iavoro. II rapporto fra tempo di Iavo
ro e tempo di non Iavoro assume 
una dimensione sociale diversa: si 
interrompono forzatamente i vincoll 
della cadenza giornaliera e settima-
nale e cambia anche la proiezione 
sociale del tempo di Iavoro sul terri-
torio. 

La nostra tesi 6 che la flessibilita -
in tutti i suoi aspetti - e tanto piu so-
cialmente (e sindacalmente) gover-
nabile quanto plu si riducono tutti gli 
orari di Iavoro. L'obiettivo della ridu
zione del tempo di Iavoro assume 

dunque un carattere diverso rispetto 
a prima. Non conta solo la quantita, 
ma anche la «qualita» della riduzio
ne: la redistribuzione dell'orario. il 
rapporto del tempo di non Iavoro 
con I'organizzazione sociale e fami-
liare. Ci6 vale soprattutto per quelle 
forme di orario che, essendo richie-
ste per un utilizzo degli impianti nel-
le ore notturne, o al sabato o alia do
menica, travalicano i limiti dell'ora
rio giornaliero o dell'orario settima-
nale. 

Sono fonne sempre piii diffuse 
non limitate dall'utilizzo degli im
pianti ma estese dal crescente grado 
di globalizzazione e finanziarizza-
zione delle imprese. Indubbiamente 
difficili da affrontare. Quando la di-
stribuzione dell'orario di Iavoro rl-
muove la domenica come giomo fe-
slivo essa provoca la rottura della di-
visione settimanale del proprio tem
po, cancellando inoltre spazi non 
sostituibili di sodalizzazione e di re-
lazioni atfeltive, religiose e ricreative. 

Ne deriva un forte idisagio» sociale 
soprattutto nei settori industriali in 
cui i! Iavoro domenicale non e lega
to a un'attivita di servizio ma e fun-
zionale unicamente a esigenze eco
nomise e produttive dell'azienda. 
Per queste ragioni sosteniamo che, 
in questi casi, I'orario di Iavoro deve 
gia oggi andare nettamente sotto le 
35 ore e collocarsi fra le 30 e le 32 ore 
settlmanali. Non diciamo questi nu-
meri a caso: sono gia il risultato di 
accord! siglati in deeine di aziende 
tessili lombarde (I'ullima, in ordine 
di tempo, la Filatura di Cividate del 
gruppo Franzonl). Sono accord!, a 
differenza di quanto awiene in altre 
aziende e in altri setlori, rigorosa-
mente coerenti con una strategia 
sindacale che, prevedendo 35 ore 
come orario normale, punta al di 
sotto per le situazioni eccezionali. E 
rendono cos! credibile e polltica-
mente fruibile su un piano extrazlen-
dale lo stesso obiettivo delle 35 ore 
per tutti a parita di salario. 

Privatizzazioni 

Amato 
chiede 
un rilancio 
• ROMA Giuliano Amato punta 
deciso sulle privatizzazioni per ab-
battere i monopoli aprendo le por-
te al mercato e alia concorrenza 
nei grandi servizi pubblici, E locca-
sione per naccendere I riflettori sul-
1 argomento saraa la relazjpne an
nual che il presidentedell'Autorita * 
Antitrust illustrera domani alia pre-
senza del -gotha» delle istitutizioni 
e dell economia da! pr^sidente 
della Repubbltca a quelli di Came-
rae Senato, dal presidente del Con-
siglio ad alcun! ministrl, dal ban-
chien ai grandi capitani d'industria, 
dai sindacati ai big della finanza, la 
platea prevista e insomma di pri-
missimo ordine. 

Domani ratatae Antitrust 

A due giomi dall'insediamento 
del nuovp parlamento Amato avra 
cosi la possibilita di lanciare una . 
sorta di appello alia nuova compa-
gine politica che guidera il Paese: 
accelerare il processo delle (gran
di* dismissioni. Un processo che , 
negli ultimi mesi si e impantanato. 
Un tema <caro», quello delle priva- , 
tizzazioni, per Amato: e stato pro
prio il suo governo a varare nell'a-
gosto '92 la trasformazione in spa 
degli enti pubblici ed 6 stato questo 
argomento il cardine della sua pri
ma relazione, I'anno scorso, come , 
presidente deli'Autorita Oarante 
della concorrenza e del mercato, 
«Le privatizzazioni - aveva detto 
Amato in queH'occasione - acqui-
stano particolare rilievo quando 
rappresentano strumento per con-
seguire una strutturaconcorrenzla-
le». 

E proprio in questa direzione 
Amato e intervenuto nell'eslate 
scorsanel dibattito sul futuro piano 
di riassetto del settore elettrico in vi-
sta della cessione dell'Enel, riba-
dendo la necessita deH'inlroduzio-
ne del massimo grado di apertura 
possibile alia concorrenza. Una po-
sizione che I'Antitrust ha riconfer-
mato a fine anno quando stata 
chiamata ad esprimere un parere 
sulla concessioner I'atto che regola 
i rapporti tra 1'Enel, le altre imprese 
del settore elo Stato. 

llbHarriooWAutortli 
Ma la relazione di Amato marte-

dl non si fermera al capitolo priva
tizzazioni: per il presidente dell'An-
titrustsara infatti anche 1'occasione 
per illustrare il bilancio dell'attivita 
deli'Autorita. II Iavoro e in continua 
crescita: nel '95 i procedimenti con-
clusi (compresi quelli che non 
hanno evidenziato violazioni) tra 
intese, pareri, posizioni di abuso 
dominante, concentrazioni tra im-
prese.e pubblicita ingannevole, so
no stati 642 e nei primi tre mesi del 
'96 hanno gia superato quota 254. 
Tra il 1995 ed i primi tre mesi di • 
quest'anno I'Autorita si e espressa 
su 47 intese (31 nel '95 e 16 nel 
'96), 43 casi di abuso di posizione 
dominante (rispettivamente 31 e 
12) e a 378 operazioni di concen-
trazione (282 I'anno passato, 96 
nel primo trimestre). Le istruttorie 
aperte hanno (atto emergere sette 
intese lesive del gioco concorren-
ziale, mentre nessuna operazione 
di concentrazione e stata vielata, 
Sempre nello stesso periodo sono 
stati espressi 70 pareri (54 nel '95, 
16 nel 96) alia Banca d'ltalia ed al 
Oarante per la radiodiffusione e l'e-
ditoria, Non solo: la Commissione 
ha spedito al legislatore 26 segnala-
zione (contra le 16 del '94) nel '95 
e cinque quest'anno. Sette di que
ste hanno avuto come bersaglio le 
telecomunicazioni, sei i trasporti. A 
tutto campo il controllo sulla pub
blicita ingannevole: 169 (su 244 
esaminati) tra spot di creme, tali-
smani e messaggi promozionali di 
maghi e guaritori sono stati boccia-
ti. Proprio l'aumento del cartco dl 
Iavoro portera I'Antitrust ad au-
mentare 1'organico: contra un regi
me previsto di 200, oggi gli 007 del
la concorrenza sono 135.1 numeri 
e le analisi della relazione saranno 
trattati anche In un dibattito giovedl 
9 maggio a Milano presso I'Unlver-
slta Cattolica. Ecco una tabella sui 
procedimenti conclusi nel'95. 

Totale violazioni riscontrate; in
tese restrlttive 31, Abuso posizione 
dominante 31, concentrazioni fra 
imprese 282. E poi: pareri alia Ban
ca d'ltalia 46, pareri al Garante Edi-
toria 8, pubblicita ingannevole244. 
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