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I lavori hanno inizio alle ore 14,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Comunicazioni del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programma-
tiche del suo Dicastero

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca comunicazioni del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali sulle linee programmatiche del suo
Dicastero.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento,
eÁ stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza
del Senato ha giaÁ preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se
non ci sono osservazioni, tale forma di pubblicitaÁ eÁ dunque adottata per
il prosieguo dei lavori.

A nome dell'intera Commissione, saluto il ministro Maroni che per la
prima volta viene in questa sede. Desidero garantire che tutta la Commis-
sione, nelle sue diverse componenti politiche, ciascuna nell'ambito delle
rispettive posizioni, eÁ intenzionata ad impegnarsi a fondo sui temi difficili
e complessi di nostra competenza. Ringrazio il Ministro anche per essersi
reso disponibile giaÁ dalla settimana scorsa, anche se poi, a causa del con-
fronto con le parti sociali, siamo stati costretti a rinviare questa sua
audizione.

Inizieremo i lavori con la relazione del Ministro sui temi del lavoro e
su quelli sociali di nostra competenza. Poi apriremo una discussione in
merito alle sue comunicazioni. Infine, se il tempo a disposizione saraÁ suf-
ficiente, il Ministro potraÁ svolgere le sue riflessioni e conclusioni.

MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Signor Presi-
dente, inizieroÁ la mia relazione soffermandomi in primo luogo sui temi del
lavoro e della previdenza; successivamente tratteroÁ le politiche sociali di
competenza del mio Ministero, dopo la riforma che ha accorpato le com-
petenze dell'ex Ministero del lavoro e della previdenza sociale con quelle
dell'ex Dipartimento per gli affari sociali presso la Presidenza del Consi-
glio dei ministri.

A questo proposito voglio dire che si puoÁ essere o meno d'accordo
sullo scorporo della sanitaÁ dal complesso delle competenze attribuite ori-
ginariamente al nuovo Ministero, ai sensi del decreto legislativo n. 300 del
1999, ma questa eÁ oggi la situazione. Considero sicuramente positiva l'u-
nificazione dei due organismi anche se essa comporta una serie di pro-
blemi molto seri dal punto di vista organizzativo, percheÂ si tratta di met-
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tere insieme due strutture totalmente diverse: il Ministero del lavoro, una
struttura consolidata e radicata sul territorio, con possibilitaÁ di intervento
diretto nei problemi del lavoro, nelle vertenze sindacali e che dispone
di una propria rete di controllo e ispezione; il Dipartimento delle politiche
sociali, che ha solo 135 dipendenti, una struttura molto snella e agile e che
ha soprattutto compiti di programmazione e gestione del Fondo per le po-
litiche sociali, molto importante e ricco, ma che coinvolge nell'attuazione,
gestione e programmazione degli interventi di sua competenza le Regioni,
le province e i comuni. Sono due strutture molto diverse, che devono co-
munque essere integrate.

SaraÁ un compito certamente non facile, ma che daraÁ al mio Ministero
e al Governo una prospettiva univoca e unitaria di intervento sulle que-
stioni sociali intese in senso lato, cioeÁ su tutte le esigenze, le emergenze,
le politiche di protezione sociale non piuÁ limitate al mondo del lavoro, ma
riguardanti molteplici aspetti della vita sociale e dell'esistenza dei singoli
individui. Vi eÁ dunque la possibilitaÁ di predisporre interventi coordinati e
omogenei, prospettiva che non era possibile prima della riforma.

In tema di piena occupazione e qualitaÁ del lavoro, nel corso del
primo semestre di quest'anno, il mercato del lavoro appare aver esaurito
la progressione che lo aveva caratterizzato nel corso degli ultimi due
anni. Il ritmo di crescita dell'occupazione eÁ prima rallentato poi, secondo
l'ultima relazione dell'ISTAT sulle forze di lavoro, eÁ risultato negativo.
D'altra parte, il tasso di disoccupazione eÁ ancora sceso e i contratti di la-
voro tipici appaiono essere nuovamente prevalenti rispetto ai contratti di
lavoro atipici.

Questa situazione testimonia lo sforzo che ancora deve essere com-
piuto per raggiungere livelli medi di occupazione e disoccupazione in li-
nea con gli altri Paesi europei. Il tasso di occupazione rimane attestato al
53,5 per cento, risultando il piuÁ basso tra i paesi dell'Unione europea, con
persistenti difficoltaÁ strutturali: basso livello di occupazione giovanile,
profonde differenze di genere, squilibri regionali.

Il tasso di disoccupazione eÁ sceso sotto il 10 per cento, ma eÁ altret-
tanto innegabile che esiste un gap di quasi due punti percentuali rispetto
alla media dell'Unione europea.

Primario obiettivo del Governo eÁ quindi la promozione di azioni fun-
zionali al rapido innalzamento del tasso di occupazione, in modo da con-
seguire gli obiettivi quantitativi ma anche qualitativi indicati dal Consiglio
europeo di Lisbona del 2000 e da quello di Stoccolma di quest'anno. Il
Governo intende fare proprio l'obiettivo dell'Unione europea di realizzare
condizioni di piena occupazione o almeno di piena occupabilitaÁ, dunque
mettendo tutti in condizione di trovare un lavoro, con particolare atten-
zione alla qualitaÁ del medesimo. Per questo motivo nel documento inte-
grativo del Piano nazionale per l'occupazione del 2001, indirizzato nei
giorni scorsi a Bruxelles, sono stati esplicitamente indicati i target quan-
titativi, coerenti con le azioni previste nel Documento di programmazione
economico-finanziaria 2002-2006, trasmesso in questi giorni alle Camere,
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da raggiungere entro la corrente legislatura, pari al 58,5 per cento nel
2005 e al 61,3 per cento nel 2010.

Il tema della qualitaÁ del lavoro eÁ ugualmente importante anche alla
luce del recente Consiglio informale dell'Unione europea di Liegi, al
quale ho personalmente partecipato. Una societaÁ attiva eÁ la condizione ne-
cessaria per la sostenibilitaÁ del sistema di protezione e sicurezza sociale,
per la prevenzione dell'esclusione sociale e per l'adeguamento del tessuto
produttivo alle esigenze della societaÁ dell'informazione e della cono-
scenza.

A questo Governo non sfugge il giudizio della Commissione europea,
espresso recentemente nella prima bozza di Rapporto congiunto sull'occu-
pazione 2001, fortemente critico verso il nostro Paese, neÂ sfugge che al-
cune di quelle critiche hanno un fondamento di veritaÁ. In questo docu-
mento le autoritaÁ comunitarie rilevano che l'Italia ha finora reagito in mi-
sura insufficiente ai processi europei di coordinamento delle politiche oc-
cupazionali; e questo nonostante i primi anni di attuazione della Strategia

europea per l'occupazione (prevista dal Trattato dell'Unione europea) ab-
biano chiaramente dimostrato come le linee guida comunitarie in materia
di occupazione non si traducano in vincoli, ma costituiscano stimoli im-
prescindibili nella prospettiva della modernizzazione del mercato del la-
voro e delle relazioni industriali in Italia. Sono ormai molti anni che le
nostre politiche occupazionali vengono giudicate severamente in Europa
ed eÁ quindi ferma intenzione del Governo fare tesoro degli ammonimenti
e delle giuste critiche che provengono da Bruxelles, invitando tutti i sog-
getti istituzionali, Parlamento, Regioni, enti locali e le stesse parti sociali,
a fare altrettanto. Occorre che tutti prendano atto che anche in materia di
lavoro e occupazione le competenze sono ormai distribuite fra diversi li-
velli, comunitario, nazionale e regionale. In questo quadro ognuno deve
assumere le proprie responsabilitaÁ.

Per questo motivo, il Governo intende procedere nel 2002 alla prepa-
razione del Piano nazionale di azione per l'occupazione, in stretta collabo-
razione con le Regioni e le parti sociali. Una delle ragioni per cui, come
dicevo all'inizio, la nostra politica occupazionale eÁ tanto severamente cri-
ticata in sede comunitaria eÁ proprio la mancata valorizzazione del partena-
riato istituzionale e sociale. EÁ peroÁ assolutamente necessario che anche le
Regioni e le parti sociali prestino maggiore attenzione alle responsabilitaÁ
che anche ad esse derivano dalla applicazione della Strategia europea per

l'occupazione.

Se il nostro obiettivo eÁ il rapido innalzamento del tasso di occupa-
zione, le prime decisioni del Governo in materia di mercato del lavoro
sono state costruite al fine di conseguire questo traguardo. Il Governo,
inoltre, ritiene urgente stimolare il sistema economico con provvedimenti
in materia di lavoro e occupazione che rimuovano quelli che potremmo
chiamare «colli di bottiglia», cioeÁ quelle strozzature che ostacolano il
pieno e libero dispiegarsi del fare impresa o comunque della produzione
di beni e servizi.
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Il Governo intende avviare un programma di riforme piuÁ complessivo
dell'ordinamento del lavoro, anche tenendo conto di una visione federali-
sta dello Stato. Per procedere in questa direzione il Governo sta appron-
tando un «Libro bianco» in materia di mercato del lavoro e relazioni in-
dustriali, che saraÁ portato alla consultazione delle istituzioni e delle parti
sociali immediatamente dopo la pausa estiva.

Naturalmente questo disegno riformatore dovrebbe, almeno nelle no-
stre intenzioni, trovare come elemento di rafforzamento un'intesa triango-
lare che veda anche le parti sociali condividere la politica per l'occupa-
zione, congiuntamente alla verifica sulla stabilitaÁ del sistema pensionistico
e ai conseguenti rimedi. Mercato del lavoro e riforma dello Stato sociale
costituiscono, peraltro, due facce della stessa medaglia.

Alcune delle prime azioni sono state varate nell'ambito dei provvedi-
menti che compongono il cosiddetto «pacchetto dei 100 giorni»: anzitutto,
la trasposizione della direttiva comunitaria sul contratto di lavoro a ter-
mine, attribuendo importanza all'intesa raggiunta tra importanti organizza-
zioni sociali degli imprenditori e dei lavoratori. In questo modo si eÁ valo-
rizzato il dialogo sociale, senza interferire in alcun modo con le scelte
delle parti sociali in termini di reciproco riconoscimento e di condivisione
del contenuto delle intese e, nello stesso tempo, si eÁ dato un segnale di
tempestivitaÁ, rispettando i tempi assegnatatici dall'Unione europea per tra-
sporre questa direttiva nell'ordinamento legislativo italiano.

Il Governo si dichiara favorevole a privilegiare il dialogo sociale per
trasporre le direttive comunitarie, in omaggio a quanto previsto dallo
stesso Trattato dell'Unione europea, ma al tempo stesso avverte che, qua-
lora le parti sociali non riescano a trovare apprezzabili margini di intesa,
si assumeraÁ tutte le responsabilitaÁ e procederaÁ nell'opera traspositiva auto-
nomamente, pur considerando con la massima attenzione i suggerimenti e
le proposte provenienti dal partenariato sociale.

In secondo luogo, appunto nella logica propria dell'Unione europea,
si deve considerare il provvedimento dedicato all'emersione del lavoro
sommerso, cui seguiraÁ una continua e coerente strategia volta a ridurre
il livello della pressione fiscale e contributiva. Il disegno di legge recen-
temente presentato contiene un'articolata relazione che mi esime dal sof-
fermarmi ulteriormente su un provvedimento che il Governo considera del
tutto prioritario, auspicandone un celere iter legislativo.

In terzo luogo, al fine di innalzare la quota di spesa per formazione
ed addestramento, noncheÂ per aumentare l'occupabilitaÁ dei lavoratori,
sono state previste, nella cosiddetta Tremonti-bis, norme volte a detassare
gli investimenti in capitale umano. CioÁ dovrebbe consentire una piuÁ at-
tenta destinazione di risorse ad azioni che difficilmente trovano una chiara
e puntuale applicazione da parte delle imprese. L'obiettivo finale eÁ quello
di creare buoni posti di lavoro, tali da garantire un accrescimento della
qualitaÁ del lavoro cosõÁ come ci chiede l'Unione europea.

GiaÁ nei prossimi mesi, poi, verraÁ predisposta una serie di interventi
volti a riattivare il mercato del lavoro attraverso la rimozione di tutti
quei vincoli che rendono difficile il pieno manifestarsi delle dinamiche
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«sane» del mercato. CioÁ non significa, chiaramente, abbandonare al pro-
prio destino i piuÁ deboli o i gruppi a rischio di esclusione sociale, per i
quali verranno sempre definite misure finalizzate a garantire la piena par-
tecipazione alle dinamiche della domanda e dell'offerta; tuttavia, occorre
rendere piuÁ fluido il mercato del lavoro ed impedire che esso venga som-
merso da una serie di lacci e lacciuoli, frutto dell'eccessiva, confusa e
contraddittoria legislazione di cui ha sofferto e soffre il mercato del lavoro
italiano. Una legislazione che doveva proteggere il lavoro ma che non ha
fatto altro che intensificare i privilegi dei cosiddetti insider (coloro che
sono occupati e beneficiano di tutte le protezioni), mentre coloro che
sono rimasti fuori, invece, con questo quadro normativo hanno visto au-
mentare la durata della loro disoccupazione e dell'inoccupazione.

Sul versante della regolazione dell'incontro tra domanda e offerta di
lavoro si intende procedere ad una semplificazione degli strumenti di con-
trollo degli intermediari privati (le agenzie di lavoro interinale, le agenzie
private di collocamento, le societaÁ di outplacement e di ricerca e selezione
del personale), garantendo maggiore certezza e semplicitaÁ nei regimi auto-
rizzatori ed eliminando il vincolo dell'oggetto sociale esclusivo che ha
rappresentato un forte freno allo sviluppo degli operatori del mercato
che maggiormente si sono mostrati idonei a canalizzare domanda e offerta
di lavoro (le societaÁ di lavoro interinale), in modo da evitare che occasioni
di lavoro regolare vengano a disperdersi nel mercato del lavoro non isti-
tuzionale ed irregolare.

Peraltro, opportuni adattamenti del quadro legale potranno favorire
una migliore circolazione delle informazioni e soprattutto l'effettivo avvio
di un mercato competitivo del collocamento, ove una molteplicitaÁ di ope-
ratori privati potraÁ garantire al contraente debole una ben piuÁ efficace co-
noscenza delle opportunitaÁ ed insieme stimolare l'adeguamento dei servizi
pubblici dell'impiego nelle aree ove piuÁ sono necessari. Alla trasparenza
del mercato del lavoro dovraÁ infatti contribuire anche la definitiva attiva-
zione del SIL, il sistema informativo del lavoro, inteso come insieme uni-
tario e coordinato di tutte le risorse informative.

Contemporaneamente a tutte queste misure si dovraÁ proseguire nella
modernizzazione dei servizi (pubblici e privati) all'impiego, che dovraÁ
consentire un approccio preventivo in materia di lavoro insistentemente
(ed inutilmente) richiesto all'Italia dall'Unione europea fin dal lancio della
Strategia europea dell'occupazione nel 1998.

Il decreto legislativo n. 181 del 2000 rimane certamente la cornice
normativa per l'attuazione concreta di politiche preventive; esso attribui-
sce ai servizi per l'impiego, tra gli indirizzi generali, il compito di effet-
tuare una proposta di adesione ad iniziative di inserimento lavorativo, di
formazione e riqualificazione di disoccupati e inoccupati di lunga durata
non oltre i dodici mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione (sei
mesi per coloro che godono di trattamenti previdenziali). Lo stesso decreto
prevede inoltre l'offerta da parte dei servizi per l'impiego di un colloquio
di orientamento entro sei mesi dall'inizio dello stato di disoccupazione a
tutti i giovani disoccupati.
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Il Governo si impegna in questa prospettiva ad orientare, insieme con
le Regioni e gli enti locali, con maggiore decisione i servizi per l'impiego
verso logiche preventive, al fine di ridurre i flussi e le permanenze nella
disoccupazione.

Sempre in una prospettiva attiva e preventiva si procederaÁ alla ri-
forma degli ammortizzatori sociali e agli incentivi all'occupazione, in
modo da portare a razionalizzazione e semplificare un quadro normativo
diventato non solo ineffettivo ed inefficace, ma anche fonte di spreco di
risorse pubbliche che vanno ora dirottate sulle politiche attive del lavoro.

Elementi chiave di questa riorganizzazione nella direzione di sistemi
equi e maggiormente favorevoli all'occupazione sono: l'innalzamento del
livello di protezione sociale contro la disoccupazione; la verifica dell'e-
ventuale introduzione, sulla scia di quanto avvenuto in altri Paesi, di sus-
sidi monetari o deduzioni fiscali che possano parzialmente essere goduti
anche in presenza di lavoro remunerato, al fine di contrastare le trappole
della povertaÁ (ad esempio, nel Regno Unito, il family credit, che eÁ una
deduzione di imposta riservata ai lavoratori con bassa retribuzione e fami-
liari a carico); l'introduzione di sussidi erogati condizionatamente alla ri-
cerca attiva di un'occupazione, al fine di incentivare il lavoro e prevenire
gli abusi; la verifica dell'eventuale introduzione di sistemi di tassazione
favorevoli all'attivazione e all'impiego dei lavoratori a bassa qualifica-
zione; la conferma delle giaÁ previste misure di incentivazione fiscali e
contributive; il rafforzamento delle funzioni ispettive di verifica dell'effet-
tivo stato di disoccupazione da parte dei centri per l'impiego e delle dire-
zioni provinciali del lavoro. La ridefinizione degli incentivi economici, ma
anche normativi, all'occupazione si propone invece l'obiettivo di evitare
concorrenze improprie tra i diversi strumenti contrattuali e un loro piuÁ
fluido impiego rimuovendo i vincoli e gli oneri piuÁ esasperati.

In questo quadro, uno sforzo di maggiore attenzione verraÁ rivolto al-
l'attuazione di interventi di prevenzione della disoccupazione di lunga du-
rata dei lavoratori anziani e di prolungamento della loro vita attiva. Tali
misure si muoveranno nella direzione di quelle che recentemente hanno
incluso la restrizione delle regole di accesso ad alcuni schemi previden-
ziali, la riduzione nel livello dei sussidi e l'incentivazione, sia sul fronte
della domanda sia dell'offerta del lavoro, della permanenza dei lavoratori
anziani nella vita lavorativa.

La riattivazione del mercato del lavoro passa anche attraverso una re-
visione delle tipologie contrattuali ammesse e regolate dall'ordinamento
giuridico. EÁ allo studio del Governo la sperimentazione di nuove tipologie
contrattuali che colgano l'incessante diversificazione dei modi di lavorare
tipica di un'economia «terziarizzata», predisponendo un sistema regolato-
rio non necessariamente per legge ma anche ricorrendo alle tecniche inno-
vative della «regolazione leggera», basata, quindi, su codici di buone pra-
tiche, linee-guida e orientamenti. Particolare attenzione verraÁ dedicata alle
ipotesi di rispondere alle modifiche dell'organizzazione del lavoro introdu-
cendo la tipologia del «lavoro a progetto». Inoltre, si procederaÁ ad una
maggiore incentivazione del lavoro a tempo parziale, anche rivedendo la
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disciplina delle cosiddette «clausole elastiche» (cioeÁ l'arco temporale in
cui puoÁ essere richiesta la prestazione ad orario ridotto, senza predetermi-
nare in anticipo la quantificazione dell'orario stesso) e, in ogni caso, ripor-
tando la legislazione italiana all'ispirazione comunitaria della direttiva di
cui costituisce trasposizione.

In questo quadro eÁ altrettanto urgente procedere alla completa traspo-
sizione della direttiva comunitaria n. 93/104 in materia di orario di lavoro,
alla luce dell'accordo tra le parti sociali del 1997, cosõÁ da superare i dubbi
interpretativi in materia di straordinario e in ossequio alla sentenza di con-
danna della Corte di giustizia delle ComunitaÁ europee per il ritardo nella
trasposizione nella precedente legislatura.

Nella stessa direzione si muove la delega per un Testo unico in ma-
teria di salute e sicurezza nel lavoro. Il Governo ritiene assolutamente in-
dilazionabile che si giunga al piuÁ presto alla sistemazione coordinata di
una materia assai complessa ed intricata, operando opportune semplifica-
zioni che realizzino lo spirito della normativa comunitaria, spesso smarrito
nell'opera traspositiva dei precedenti Governi che hanno talvolta intro-
dotto inutili appesantimenti.

La riorganizzazione dei contratti deve anche interessare i lavoratori
extracomunitari, che sono necessari alle esigenze del nostro sistema pro-
duttivo e che vengono in Italia con l'obiettivo di accrescere le loro com-
petenze professionali. Si rende necessaria, pertanto, l'introduzione di un
contratto di soggiorno per lavoro a tempo determinato e indeterminato, de-
stinato ad integrare le attuali tipologie a disposizione di questi lavoratori,
allo scopo di agevolarne in particolare le prime esperienze di lavoro e di
garantire allo stesso tempo l'effettivo rispetto dei doveri di rimpatrio nel
caso di mancato rinnovo del contratto stesso o di una sua sostituzione
con altro a tempo indeterminato. Apposite normative saranno rivolte a
promuovere l'autoimpiego dei lavoratori immigrati nell'artigianato, nel
commercio e nella piccola impresa.

Il Governo intende altresõÁ procedere ad una piuÁ tempestiva ed effi-
ciente definizione dei flussi migratori compatibili e delle relative quote at-
traverso un maggior coinvolgimento delle Regioni, degli enti locali e delle
parti sociali in modo che costituiscano effettivo orientamento dei compor-
tamenti dei datori di lavoro. La qualificazione dei flussi potraÁ essere con-
seguita anche attraverso attivitaÁ di formazione-selezione a cura, in partico-
lare, delle organizzazioni delle imprese e del lavoro autonomo nei Paesi
d'origine con i quali eÁ stato stipulato un accordo di riammissione.

Non si potraÁ ignorare certo la situazione spesso caratterizzata da
comportamenti irrispettosi delle esigenze degli utenti e dei consumatori,
del conflitto nei servizi essenziali, con particolare riferimento al settore
dei trasporti.

Il Governo ritiene che le modifiche introdotte lo scorso anno alla
legge che regola l'esercizio del diritto di sciopero in questo contesto
non siano state adeguatamente valorizzate dalle parti sociali interessate
ed intende invitare la Commissione di garanzia ad utilizzare piuÁ incisiva-
mente le attribuzioni e i poteri accordati dalla legge, intensificando la pro-
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pria attivitaÁ anche in funzione di mediazione e di conciliazione di conflitti.
Sarebbe altamente auspicabile che, nell'ambito della procedura di conci-
liazione e di raffreddamento di cui parla la legge, venisse sperimentato
lo strumento del referendum preventivo, almeno in forma consultiva, o
che comunque le parti dessero vita a prassi innovative in questo senso.

La modernizzazione del mercato del lavoro e delle relazioni indu-
striali costituisce, in definitiva, l'obiettivo di sintesi di un complesso di in-
terventi che dovranno coinvolgere amministrazioni centrali, regionali e lo-
cali unitamente alle parti sociali, incidendo inevitabilmente sulle stesse
tecniche di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Anche in materia di lavoro il federalismo appare avviato a consoli-
darsi in relazione alla modifica dell'articolo 117 della Costituzione e
alla auspicabile rinegoziazione in tal senso tra le parti degli accordi del
1993 e del 1998 relativi agli assetti contrattuali. Lo studio di una nuova
disciplina generale di cornice dovraÁ essere avviato allo scopo di offrire
alle Regioni, alle province, ai comuni e alle parti sociali chiamate a valo-
rizzare le peculiaritaÁ dei mercati locali del lavoro un quadro unitario e
coerente con il principio di sussidiarietaÁ.

La sostenibilitaÁ, la stabilitaÁ e l'organizzazione interna del sistema pre-
videnziale sono di fondamentale importanza per la coesione sociale, lo
sviluppo e la competitivitaÁ del Paese.

Le riforme susseguitesi nel corso degli anni '90, volte a conseguire
obiettivi di stabilitaÁ finanziaria, di equitaÁ ed efficienza del sistema, hanno
prodotto alcuni risultati importanti. Tuttavia la natura intrinseca dei si-
stemi pensionistici comporta la necessitaÁ di adottare provvedimenti che
esplicano la loro efficacia anche nel lungo periodo, siccheÂ la periodica ve-
rifica dei risultati conseguiti e delle linee di tendenza in atto eÁ una prassi
alla quale risulta necessario attenersi.

Il Governo affronteraÁ, dunque, la «verifica» della situazione comples-
siva del sistema previdenziale al fine di migliorare i livelli di equitaÁ all'in-
terno e tra le diverse generazioni, e soprattutto di consentire al nostro
Paese di migliorare i livelli di competitivitaÁ che, soli, possono garantire
il mantenimento ed il miglioramento dei sistemi di Welfare.

In ventuno anni il numero totale delle pensioni (non dei pensionati) eÁ
aumentato di oltre il 25 per cento, passando da 17,2 a 21,6 milioni; la pen-
sione media eÁ aumentata di quasi il 90 per cento in termini reali, passando
da 8,6 a 15,3 milioni annui (in lire, su base 2000); la spesa totale eÁ piuÁ
che raddoppiata in termini reali, passando da 148.000 a 331.000 miliardi,
mentre il rapporto tra spesa totale e PIL eÁ cresciuto di oltre 4 punti per-
centuali, passando da 10,6 per cento al 14,7 per cento.

Confrontando invece i tassi di variazione annui del PIL reale con
quelli della spesa pensionistica (sempre in termini reali), si nota un note-
vole rallentamento del tasso di crescita della spesa (addirittura diminuita
in termini reali nel 1995 e nel 2000) e la forte riduzione del divario tra
la crescita della spesa e quella del PIL. Tuttavia, si evidenzia che, anche
nel periodo successivo all'avvio del processo di riforma nel 1992, la cre-
scita della spesa supera mediamente quella del PIL.
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La verifica sul sistema previdenziale prevista per il prossimo autunno
non puoÁ essere disgiunta da un'analisi attenta delle prospettive del si-
stema, dalla sua attuale organizzazione gestionale e normativa, dalle ten-
denze riguardanti la demografia ed il mercato del lavoro e dovraÁ altresõÁ
considerare i riflessi in termini di competitivitaÁ, costo del lavoro e svi-
luppo occupazionale, derivanti dall'integrazione dell'Italia nell'Unione
europea.

Non puoÁ infatti essere ignorato che la crescente integrazione tra i
Paesi dell'Unione, all'interno della cornice imposta dal Patto di stabilitaÁ
e sviluppo, da un lato spinge verso la rimozione di ostacoli alla libera cir-
colazione del lavoro e del capitale, dall'altro richiede una progressiva ar-
monizzazione delle strutture dei costi a carico dei sistemi produttivi, tra
cui quelli connessi al finanziamento dei modelli previdenziali. A tal pro-
posito, il Consiglio europeo di Goteborg del giugno scorso, sulla scorta
delle indicazioni definite a Lisbona, si eÁ impegnato a preparare per l'in-
contro di Laeken del prossimo dicembre un rapporto sulla «sostenibilitaÁ
dei sistemi pensionistici europei».

Il documento preparatorio, redatto dal Consiglio lo scorso 3 luglio, si
riferisce espressamente alla sostenibilitaÁ finanziaria e al ribilanciamento
tra i differenti pilastri dei sistemi pensionistici, al fine di pervenire alla
salvaguardia della funzione sociale di detti sistemi, in vista dei problemi
connessi con l'invecchiamento della popolazione.

In particolare, appare utile un'articolazione dei modelli previdenziali
su piuÁ pilastri. Tale impostazione, giaÁ avviata in molti Paesi europei, e
completata in altri (Olanda e Regno Unito), oltre a garantire una maggiore
sicurezza di prestazioni a lavoratori e pensionati, rafforza il sistema finan-
ziario e la sua capacitaÁ di sostenere lo sviluppo del Paese attraverso una
migliore allocazione dei flussi di risparmio.

La verifica saraÁ finalizzata a rendere piuÁ trasparenti i criteri di deter-
minazione di alcuni parametri chiave del sistema previdenziale ed a valu-
tare la loro adeguatezza alla luce delle attuali tendenze socio-economiche
e demografiche del Paese.

Essa si baseraÁ su quattro princõÁpi, che sono poi quelli contenuti anche
nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2002-2006. Il
primo eÁ quello della flessibilitaÁ, in base al quale ogni lavoratore deve po-
ter scegliere consapevolmente quando andare in pensione. Il secondo prin-
cipio prevede la certezza dei diritti, cioeÁ un «patto tra i lavoratori e lo
Stato» in base al quale, fermi restando i diritti dei giaÁ pensionati, una volta
maturato il diritto alla prestazione pensionistica nel regime previdenziale a
cui eÁ iscritto, il lavoratore puoÁ chiedere all'ente di competenza la certifi-
cazione della propria posizione assicurativa, nella quale si attesta il diritto
al conseguimento della pensione. Il terzo principio eÁ relativo all'equitaÁ dei
trattamenti contributivi e prestazionali, sia all'interno della stessa genera-
zione sia tra diverse generazioni. Il che implica una stretta correlazione tra
contributi versati e prestazioni. Il quarto principio riguarda una maggiore
giustizia di base, prevedendo che particolari fasce di pensionati, in preca-
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rie condizioni di salute, autosufficienza, reddito o in etaÁ avanzata, possano
fruire di prestazioni previdenziali ed assistenziali migliori delle attuali.

All'interno di questo schema occorre un ripensamento ed una even-
tuale riallocazione dell'attuale composizione degli oneri contributivi gra-
vanti sulla previdenza di base e su quella complementare, con una piuÁ
coerente armonizzazione delle aliquote tra le diverse categorie di lavora-
tori, anche secondo le direttrici tracciate dalle precedenti riforme. Un
tale approccio, da un lato ridurrebbe gran parte delle pratiche elusive sotto
il profilo contributivo, dall'altro favorirebbe certamente il decollo della
previdenza complementare, lasciando come scelta dei lavoratori l'even-
tuale utilizzo del TFR. Quest'ultimo, peraltro, a causa delle scarse risorse
da dirottare agli ammortizzatori sociali e alle politiche per la famiglia e
per gli individui, rappresenta giaÁ un potente ammortizzatore sociale.

Queste linee di intervento del Governo presuppongono l'attuazione
delle procedure di concertazione con le parti sociali, previste dai relativi
protocolli di intesa. Il Governo dunque intende procedere a questo grande
disegno di modernizzazione con piena valorizzazione del dialogo sociale,
ricercando, ove possibile, intese triangolari. PiuÁ puntuali indicazioni si tro-
veranno nel Libro bianco in materia di lavoro ed occupazione (di cui ho
parlato all'inizio) la sede naturale di approfondimento. Questo Governo
intende dunque innovare anche nel metodo del confronto, offrendo in anti-
cipo i materiali di base su cui poi verranno elaborate le scelte di proposta
legislativa. EÁ un metodo proprio delle democrazie piuÁ consolidate, che ri-
teniamo di adottare anche nel nostro Paese. EÁ un metodo che si impone
per la complessitaÁ delle scelte e che si risolveraÁ nel ripensamento globale
di tutto l'ordinamento giuridico del lavoro (legislativo e contrattuale), in
vista della riforma federalista dello Stato, che costituiraÁ il momento di ra-
dicale rinnovamento dell'Italia.

In Italia, le politiche di Welfare hanno conosciuto un profondo cam-
biamento a partire dagli anni '80. Ai tradizionali problemi (disoccupazione
di lungo periodo, devianza minorile, tossicodipendenze) in questi anni si
sono sommati l'emersione di nuovi bisogni (AIDS, invecchiamento gene-
ralizzato della popolazione italiana, forme di integrazione tra italiani e
non) ed il diffondersi di nuove forme di emarginazione sociale.

In questi anni abbiamo cosõÁ assistito ad una crescita della domanda di
Welfare sia in termini quantitativi che qualitativi, domanda alla quale non
sempre lo Stato eÁ stato in grado di dare adeguate risposte. Inoltre, sempre
in questi anni abbiamo assistito alla trasformazione del ruolo dello Stato,
delle Regioni e degli altri enti locali nell'ambito delle politiche sociali, e a
un ruolo sempre piuÁ centrale e non marginale da parte delle realtaÁ no pro-

fit in questo settore.

Tutto cioÁ ora richiede un ripensamento delle attuali politiche sociali,
una nuova concezione, piuÁ moderna ed adeguata a rispondere in maniera
efficiente alle esigenze della societaÁ. E' chiaro che l'intervento dello Stato
e degli altri enti pubblici, da solo, non eÁ sufficiente. L'obiettivo ambizioso
di innalzare i livelli di coesione sociale e di fiducia dei cittadini non eÁ
conseguibile in assenza di un'attivazione di tutte le risorse di cui dispone
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la societaÁ civile nel suo complesso. EÁ quindi necessaria una corretta appli-
cazione del principio di sussidiarietaÁ, non solo dal punto di vista verticale
ma anche orizzontale. EÁ necessario che le risposte ai bisogni delle persone
vengano date dalle formazioni sociali piuÁ vicine ad esse.

Per questo, per permettere l'applicazione della sussidiarietaÁ nella sua
forma piuÁ completa, bisogna ripensare alle politiche per la famiglia. La
famiglia, da sempre, eÁ il luogo generativo per eccellenza, non solo della
persona, ma anche della societaÁ. Purtroppo peroÁ la legislazione italiana
ha completamente disatteso i diritti e le prerogative di essa, cosiccheÂ la
soliditaÁ della famiglia italiana eÁ quotidianamente sottoposta a prove one-
rose. La cura dei figli, come l'assistenza degli anziani, rimangono, a di-
spetto di un'impressione diffusa relativa a un presunto eccesso di Stato as-
sistenziale, a carico delle famiglie.

Il ruolo fondamentale della famiglia nel sostegno ai componenti non
completamente autosufficienti, siano essi giovani o molto anziani, o disa-
bili, eÁ accompagnato da una penalizzazione fiscale anomala sulla scena
europea, ingiusta nei confronti delle famiglie con figli e, soprattutto,
poco comprensibile in un Paese in cui le principali tradizioni culturali e
politiche hanno sempre riconosciuto l'indiscussa centralitaÁ della famiglia.
La famiglia eÁ oggi in Italia un soggetto penalizzato, e non solo dal punto
di vista fiscale. Per questo, se in ambito fiscale occorre riconoscere la ca-
pacitaÁ contributiva della stessa, per quanto riguarda il Welfare, in applica-
zione di quel principio di sussidiarietaÁ che vede la famiglia come primo
luogo di risposta ai bisogni della persona, vanno realizzati tutti quegli in-
terventi di sostegno alle famiglie che permettano a queste ultime di prov-
vedere direttamente ed autonomamente alle loro funzioni di educazione,
cura e assistenza. Per questo bisogneraÁ favorire l'erogazione dei servizi
di assistenza domiciliare per le famiglie che assistono malati cronici, disa-
bili ed anziani.

Occorre riconoscere, attraverso specifici sussidi, il carico sociale che
grava sulle famiglie che si trovano a dover svolgere ruoli assistenziali e ad
accudire persone non autosufficienti. Bisogna anche favorire l'erogazione
di sussidi economici alle famiglie, anche temporaneamente in condizioni
di difficoltaÁ, a genitori single, alle coppie giovani con figli piccoli. Ma
percheÂ in Italia possa esserci un reale sviluppo delle politiche sociali,
non solo bisogna sviluppare una politica di sostegno alle famiglie, ma eÁ
necessaria una legislazione adeguata che valorizzi il ruolo che il mondo
del no profit ha sempre avuto nella societaÁ.

La storia della politica sociale in Italia eÁ la storia di realizzazioni che
portano la firma di questi corpi intermedi. L'intero sistema dell'assistenza
sociale, come quasi tutto il comparto sanitario, deve la sua esistenza al
fatto che le formazioni sociali hanno autonomamente creato iniziative fi-
nalizzate a rispondere ad un determinato bisogno.

Nei servizi pubblici, in particolare quelli rivolti alla persona, eÁ neces-
sario quindi seguire la strada di una presenza attiva del mondo del no pro-
fit; solo la presenza delle realtaÁ senza scopo di lucro puoÁ permettere un
miglioramento della qualitaÁ delle prestazioni. Non prevedere una qualche
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forma di intervento, in questo ambito di realtaÁ senza scopo di lucro, ri-
schia di tradursi nella creazione di oligopoli privati che offriranno i loro
servizi solo a chi potraÁ pagarseli.

Accettare la logica di uno Stato retto dal principio di sussidiarietaÁ si-
gnifica accogliere una prospettiva per la quale lo Stato sopperisce alle
eventuali carenze dell'iniziativa autonoma dei cittadini ± e delle forma-
zioni sociali che sono loro espressione ± nei confronti delle attivitaÁ pub-
bliche, non il contrario, come accade ora; ma soprattutto si configurerebbe
un sistema di organizzazione della societaÁ che, recuperando una tradizione
della cultura sociale italiana, ricolloca in una posizione ottimale il ruolo
dello Stato al quale spetta il compito di integrare, dove necessario, valo-
rizzare l'apporto della societaÁ civile, fornire le linee programmatiche ge-
nerali rispetto ai diversi problemi, ottemperare alle sue funzioni di garan-
zia, assicurare le condizioni essenziali per lo sviluppo della vita civile.

EÁ bene che lo Stato governi di piuÁ e gestisca di meno. EÁ bene che lo
Stato non conceda ma riconosca all'imprenditoria profit e no profit, che
nasce dal desiderio di operare per il benessere della collettivitaÁ, la titola-
ritaÁ a realizzare e gestire servizi in campo sanitario, assistenziale, educa-
tivo e lavorativo. Per questo, per uno sviluppo moderno e adeguato del
mondo del no profit, eÁ necessario procedere ad una semplificazione della
legislazione vigente e ad una redazione di un Testo unico che riunisca in
una sola legge tutti i vari provvedimenti che regolano il settore.

Molto importanti nei prossimi anni saranno anche le politiche a fa-
vore della terza etaÁ. Il fenomeno dell'invecchiamento della popolazione
eÁ generalizzato in tutti i Paesi occidentali ma si sta manifestando in ma-
niera assai preoccupante in Italia.

L'aumento delle persone anziane dal punto di vista delle politiche so-
ciali susciteraÁ una maggiore domanda di servizi. Occorre quindi sviluppare
una politica che tenga conto delle esigenze e delle problematiche di questa
fascia della popolazione italiana, valorizzando tutti quegli strumenti che
non allontanino gli anziani dal loro habitat naturale, la famiglia.

Se preoccupante eÁ l'aumento degli anziani in Italia, altrettanto allar-
mante eÁ il fenomeno della denatalitaÁ nel nostro Paese. La popolazione ita-
liana deve oggi fare i conti con un pesante squilibrio strutturale; i giovani
sono in diminuzione rispetto al totale della popolazione, con il rischio di
gravi ripercussioni per il nostro Paese, sia dal punto di vista demografico
che economico.

Inoltre, il quadro della condizione giovanile segnala la persistenza dei
fenomeni di devianza minorile, droga ed emarginazione sociale, con l'ac-
centuazione di tali patologie in alcune aree particolarmente degradate del
nostro Paese.

In tale prospettiva, meritano di essere valorizzate alcune funzioni
svolte dal terzo settore, come i percorsi di recupero e di inclusione per
i disoccupati di lungo periodo e per i disabili, realizzati dalle cooperative
sociali.

PiuÁ in generale, occorre contrastare la diffusione dell'insicurezza e
l'assenza di prospettive. Tali patologie si rivelano devastanti soprattutto
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quando interessano soggetti appartenenti alle fasce piuÁ deboli e meno pro-
tette della popolazione: i giovanissimi e gli anziani.

Occorre infine realizzare una campagna di informazione e di preven-
zione nelle scuole e negli altri ambienti di vita giovanile sui danni deri-
vanti dalla droga, dall'alcool e dall'abuso di altre sostanze. Interventi mi-
rati vanno anche realizzati per affrontare il dramma della tossicodipen-
denza nelle carceri, con soluzioni aventi come obiettivo la riabilitazione
e il reinserimento sociale. Vanno a questo proposito studiate anche tutte
le possibili soluzioni che permettano un reale inserimento o reinserimento
nella societaÁ, anche dal punto di vista lavorativo, non solo dei tossicodi-
pendenti, ma anche di tutti i soggetti colpiti da altre forme di emargina-
zione sociale, quali ad esempio gli ex carcerati.

Infine, un punto importante delle politiche sociali riguarderaÁ i disa-
bili, che costituiscono il 5 per cento della popolazione italiana. I problemi
dei disabili e delle loro famiglie sono diversi: l'assenza di supporti effet-
tivi per i genitori alla nascita di un bambino disabile, l'impossibilitaÁ di
consentire loro un'istruzione adeguata, moderna ed efficace, l'inesistenza
di integrazione nella scuola, nel lavoro, nelle cittaÁ, sui mezzi di trasporto
e nell'accesso ai servizi. Occorre a questo proposito non solo garantire
l'effettivitaÁ del diritto al lavoro per i disabili ma riconoscere anche attra-
verso specifici sussidi ± come ho detto prima ± il carico sociale che grava
sulle famiglie. Bisogna poi migliorare i centri riabilitativi, socio-educativi
e residenziali, integrandoli nella comunitaÁ ed adeguando le strutture negli
ambienti di studio, lavoro, tempo libero e di trasporto alle necessitaÁ di vita
e di lavoro dei portatori di handicap.

Concludo questa mia relazione informando la Commissione che que-
sta mattina ho istituito la Commissione tecnica speciale per la verifica
delle pensioni, che entro metaÁ settembre dovraÁ fornire al Governo una va-
lutazione dell'impatto sui conti dello Stato del sistema pensionistico ita-
liano e formulare proposte che il Governo valuteraÁ nel tavolo con le parti
sociali per la verifica e l'eventuale ± lo sottolineo sempre ± riforma del
sistema previdenziale e del sistema del Welfare. La Commissione eÁ com-
posta da nove esperti, indipendenti dal Ministero, ed i suoi lavori saranno
coordinati dal sottosegretario Alberto Brambilla. Ho con me una copia del
decreto istitutivo e dei curricula dei componenti che lascio al Presidente
della Commissione.

Inoltre, nei giorni scorsi eÁ stato inviato a Bruxelles il Piano nazionale
per l'inclusione sociale, giaÁ predisposto dal precedente Governo. Il Piano,
che condivido, eÁ stato consegnato senza modifiche, dopo una mia valuta-
zione. Per un disguido non eÁ stato ancora inviato alle Commissioni, ma ho
chiesto che venga fatto in breve tempo e credo che le Commissioni stesse
lo riceveranno nei prossimi giorni. Nel frattempo lascio al Presidente una
sintesi dei contenuti del Piano il cui testo verraÁ al piuÁ presto integralmente
trasmesso.

PRESIDENTE. Il ministro Maroni ha esposto alla Commissione
molti temi, in modo particolarmente preciso. Non esprimo riflessioni di
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merito, ma la conclusione che traggo eÁ che la Commissione dovraÁ lavorare
molto, percheÂ gli argomenti proposti sono numerosi.

Ringrazio il Ministro per le informazioni offerte e per i documenti
presentati.

Do la parola ai colleghi che intendono intervenire.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, colleghi senatori, rin-
grazio il Ministro per la sua esposizione.

Intendo svolgere alcune riflessioni. Innanzitutto, la prima parte della
relazione del Ministro riguarda l'impegno del Governo ad incentivare la
crescita dell'occupazione. Naturalmente non si puoÁ non convenire su que-
sto obiettivo; si tratta peroÁ di verificare come esso verraÁ realizzato.

Il primo aspetto che colpisce eÁ che manca un'articolazione dell'impe-
gno del Governo per la crescita dell'occupazione con riferimento al Mez-
zogiorno. Come eÁ noto, la gran parte della disoccupazione italiana eÁ con-
centrata al Sud. Sia nell'esposizione del Ministro, sia nel Documento di
programmazione economico-finanziaria 2002-2006 non viene prospettato
un disegno per incentivare la crescita dell'occupazione nel Sud; anzi, se
esaminiamo il provvedimento cosiddetto dei 100 giorni (primi interventi
per il rilancio dell'economia) puoÁ semmai ravvisarsi l'obiettivo contrario.
Infatti, essendo prevista la detassazione degli investimenti sull'intero ter-
ritorio nazionale ed essendo l'apparato produttivo concentrato prevalente-
mente al Nord, non eÁ difficile prevedere che accadraÁ anche questa volta
quanto eÁ accaduto sette anni fa nei primi mesi dell'applicazione della
legge Tremonti quando, appunto, quel beneficio fiscale ha permesso una
crescita degli investimenti maggiormente al Nord, con benefici relativi
per il Sud. Quindi, manca un intervento specifico a favore del Mezzo-
giorno oppure mancano quegli incentivi che permettano alle imprese del
Nord di effettuare investimenti al Sud, dove esiste una maggiore disponi-
bilitaÁ di spazio e di manodopera, anche qualificata.

La seconda osservazione si riferisce ad una frase contenuta nel
DPEF, anche se mi pare che le stesse affermazioni siano state formulate
dal Ministro. Al primo capoverso di pagina 53 si afferma che si promuo-
veraÁ la sperimentazione del lavoro a tempo parziale e anche la sperimen-
tazione di nuove tipologie contrattuali.

Si tratta di una formulazione infelice. Infatti, una disciplina del la-
voro a tempo parziale esiste giaÁ; eÁ stato ± lo voglio ricordare ± regolamen-
tato, rilanciato e incentivato con la legge n. 196 del 1997, con cui ab-
biamo anche recepito una direttiva comunitaria in merito. Non si tratta,
quindi, di sperimentare qualcosa che c'eÁ giaÁ; semmai si tratta di ragionare
sul suo funzionamento e di adottare eventuali provvedimenti di agevola-
zione.

Inoltre, da parte del Ministro, non ho sentito osservazioni sulla pro-
posta di legge riguardante i lavoratori atipici, che noi abbiamo giaÁ appro-
vato al Senato nella passata legislatura- come il presidente Zanoletti ricor-
deraÁ ± e che introduce una prima tutela in favore di questa vasta e diffe-
renziata gamma di lavoratori ricondotti sotto il nome di lavoratori atipici;
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questi, a differenza di altri, ancora non godono di quei riconoscimenti e di
quei diritti che sarebbe giusto riconoscere, anche in relazione al loro nu-
mero crescente nel tessuto produttivo italiano.

Terzo problema. Per quanto riguarda la previdenza, non si puoÁ non
essere d'accordo sull'esigenza di rilanciare il secondo pilastro. GiaÁ nella
precedente legislatura sono stati assunti provvedimenti in tale direzione,
tuttavia la soluzione che sembra prendere in considerazione il Governo,
cioeÁ quella di una scelta facoltativa da parte dei lavoratori per quanto ri-
guarda l'utilizzazione del trattamento di fine rapporto, probabilmente eÁ de-
bole. Sappiamo che esiste una fiera resistenza della Confindustria a per-
mettere l'utilizzazione del trattamento di fine rapporto per la crescita della
previdenza complementare e per la nascita dei fondi pensione che dovreb-
bero assicurare la seconda pensione ai lavoratori, quella complementare.

Voglio anche aggiungere che costituirebbe uno strumento potente, an-
che per la crescita del mercato azionario italiano, che continua ad essere
asfittico, la presenza di robusti fondi pensione, cosõÁ come avviene in altri
Paesi. CioÁ permetterebbe una crescita degli investimenti e quindi un arric-
chimento e un pluralismo del mercato azionario italiano. Qui, tuttavia, c'eÁ
da superare la posizione di chiusura della Confindustria. Prevedere l'ipo-
tesi che si possa accedere all'utilizzazione del TFR soltanto su base volon-
taria da parte dei lavoratori, come eÁ noto, espone gli stessi lavoratori al
rischio di pressioni da parte imprenditoriale con il pericolo che, alla
fine, ben poco del trattamento di fine rapporto possa essere effettivamente
utilizzato per il rilancio della previdenza complementare.

Mi pare che questa scelta non sia adeguata all'obiettivo comune di
rilanciare la previdenza complementare.

L'ultimo punto concerne una questione importante che tuttavia il Mi-
nistro non ha toccato. Mi riferisco al problema dei lavoratori esposti all'a-
mianto. Come eÁ noto, in Italia ci sono ben 100.000 domande di riconosci-
mento dei benefici previdenziali. Solo una piccola parte dei lavoratori fino
ad ora ha ottenuto il riconoscimento di tali benefici. Ovviamente non tutte
le domande sono fondate, ma c'eÁ un contenzioso diffuso nei tribunali della
penisola, spesso con decisioni differenziate. Esiste una proposta di legge,
da noi presentata nella precedente legislatura, che ha trovato anche il con-
senso di vaste forze sociali.

Si tratta di capire cosa intende fare il Governo, al di laÁ della nostra
iniziativa parlamentare, che abbiamo giaÁ ripresentato, per adottare misure
che servano a sbloccare il problema e ad evitare un contenzioso dannoso
tanto per i lavoratori interessati quanto per gli enti previdenziali coinvolti.

VIVIANI (DS-U). Anch'io ringrazio il Ministro per l'illustrazione
molto ampia e precisa. Questo, a mio avviso, contribuisce a rendere il dia-
logo piuÁ chiaro.

Desidero tuttavia formulare qualche osservazione. Negli ultimi anni
la situazione del mercato del lavoro eÁ migliorata: la disoccupazione eÁ di-
minuita attestandosi sotto il dieci per cento. Ultimamente, peroÁ, secondo le
dichiarazioni del Ministro, questa dinamica positiva si sarebbe bloccata.
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Con l'arrivo del Governo di centro-destra il mercato del lavoro evidente-
mente si eÁ impaurito. A me pare, invece, che, sia pure temperata dall'an-
damento della congiuntura economica internazionale, la dinamica sia so-
stanzialmente positiva e l'aspetto piuÁ favorevole eÁ che essa riguarda anche
le aree meridionali.

PoicheÂ ritengo che questo patrimonio di risultati testimoni la bontaÁ
delle politiche precedenti, pur con dei limiti (nessuno sostiene che tutto
sia a posto), a mio avviso esso deve essere preservato e consolidato.

Occorre che la politica dell'occupazione vada avanti in questa dire-
zione, percheÂ negli ultimi due anni e mezzo nel nostro Paese i posti di la-
voro sono aumentati di quasi un milione e mezzo di unitaÁ. Credo, quindi,
che si tratti di un'accelerazione molto importante da non abbandonare.

Altra osservazione. Nella sua introduzione, ampia e articolata, riscon-
tro due carenze, a mio avviso gravi. Se mi consente, per usare una termi-
nologia di moda di questi tempi, direi che vi sono due buchi.

La prima carenza, la piuÁ grave, eÁ di non aver detto nulla in materia di
formazione. Non si perseguono, in qualsiasi mercato del lavoro evoluto,
politiche del lavoro attive senza fare della formazione uno dei fattori de-
terminanti, per un incontro positivo e qualitativo tra domanda e offerta di
lavoro.

CioÁ eÁ particolarmente valido nel nostro mercato del lavoro, che pre-
senta un deficit evidente di politiche formative e un deficit storico nella
scolarizzazione, soprattutto da parte dei lavoratori piuÁ avanti in etaÁ, che
incide negativamente specialmente nelle fasi di intensa trasformazione tec-
nologica. Tutti gli strumenti e i segmenti del sistema formativo collegati al
lavoro, attivati con l'ultima riforma, non sono ancora completamente im-
plementati. Mi riferisco in particolare alla formazione continua, che do-
vrebbe rappresentare un contenuto non secondario di un confronto concer-
tativo tra Governo e parti sociali.

L'altra questione sulla quale non ho sentito alcuna osservazione ri-
guarda le politiche sulla paritaÁ tra uomo e donna. Teniamo presente che
uno dei limiti fondamentali del nostro mercato del lavoro eÁ il basso tasso
di occupazione in generale, in particolare di quella femminile. Quindi, le
politiche di sostegno all'occupazione femminile dovrebbero costituire una
prioritaÁ assoluta. Di questo, invece, non ho sentito parlare, per cui gradirei
conoscere le intenzioni del Governo.

Per quanto riguarda altre questioni, francamente trovo superflua l'ipo-
tesi di un contratto di soggiorno per i lavoratori extracomunitari. In primo
luogo percheÂ in questo campo esiste giaÁ tale pratica. Vengo dal Nord-Est
dove, soprattutto nel settore agricolo e nei settori produttivi legati all'agri-
coltura, vi sono esperienze consolidate di contratti di questo genere, che si
applicano soprattutto per la raccolta dei prodotti agricoli. In base a detti
contratti, i lavoratori provenienti dall'estero rimangono per un periodo li-
mitato e ad essi viene garantito un diritto di permanenza determinato, al
termine del quale tornano ai loro Paesi.

Francamente, l'idea di una novazione legislativa in una materia giaÁ
prevista dall'ordinamento attuale mi sembra in controtendenza rispetto al-
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l'esigenza di ridurre e rendere piuÁ flessibile, in un contesto di sussidia-
rietaÁ, la legislazione nazionale. A meno che non si vogliano riservare ai
lavoratori extracomunitari norme sostanzialmente diverse da quelle previ-
ste per i cittadini italiani.

Vorrei ricordare un ottimo rapporto della fondazione «Nord-Est»,
presentato pochi giorni fa a Venezia dal professor Diamanti, sulla pre-
senza di cittadini extracomunitari in quell'area, in cui si dice chiaramente
che questi ultimi non servono soltanto per il lavoro, ma rappresentano
un'esigenza per il funzionamento complessivo della societaÁ, stanti anche
i livelli di natalitaÁ di quella zona. Quindi, pensare ad un utilizzo strumen-
tale e puramente a tempo determinato come modello del rapporto con i
lavoratori extracomunitari non solo significherebbe applicare una giustizia
minore per queste persone, ma soprattutto sarebbe in contrasto con le esi-
genze di prospettiva di funzionamento generale della nostra societaÁ.

Le ultime questioni riguardano la previdenza. Ho sentito le intenzioni
del Governo per la prossima verifica. Considero positiva la creazione di
una Commissione tecnica in modo da avere un confronto tecnicamente
qualificato e in grado di considerare la sostanza dei problemi e le prospet-
tive di funzionamento del sistema. Non so peroÁ se sia coerente con questa
impostazione metodologica rigorosa che giaÁ nel Documento di program-
mazione economico-finanziaria il Governo annunci che nel prossimo quin-
quennio intende ridurre di un punto all'anno i livelli di contribuzione. CioÁ
significa giaÁ «mettere i piedi nel piatto del sistema», toccare uno dei pila-
stri fondamentali senza aver precisato il disegno generale.

In particolare siamo ancora in ritardo circa la prospettazione del se-
condo pilastro, quello della previdenza complementare. Su questo punto
credo sia necessario passare da un atteggiamento di benevola neutralitaÁ
a scelte politiche precise. Per avere un secondo pilastro che funzioni nei
tempi necessari, anche come premessa per qualsiasi verifica e per un
eventuale intervento sul primo pilastro, bisogna che la previdenza comple-
mentare si costituisca e abbia una certa diffusione. CioÁ vuol dire che nella
fase di avvio non si possono mettere sullo stesso piano i fondi chiusi, che
nascono dalla contrattazione collettiva, con i fondi aperti presenti nel
mercato.

Immettere il lavoratore genericamente sul mercato della previdenza
integrativa, come l'esperienza dimostra, significa non far decollare il si-
stema, avere un sistema previdenziale monco, significa non poter contare
sui fondamentali investitori istituzionali, che rappresentano uno dei punti
di forza dei mercati finanziari dei Paesi economicamente piuÁ evoluti. Poi-
cheÂ questo eÁ l'obiettivo principale, a mio avviso nella prima fase occorre
compiere una scelta esplicita nei confronti dei fondi chiusi. CioÁ non vuol
dire che da domani tutto deve rientrare in quei fondi, bensõÁ che un lavo-
ratore, in prospettiva, sia posto nella condizione di scegliere un altro
fondo, senza penalizzazioni.

Infine, per quanto riguarda le politiche sociali, ho sentito una grande
esaltazione del terzo settore. Sono d'accordo, bisogna procedere cosõÁ, peroÁ
bisogna anche essere molto chiari circa la coniugazione concreta del prin-
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cipio di sussidiarietaÁ. Lo Stato non deve solamente sopperire, ma anche
governare e ordinare, soprattutto deve creare le condizioni per garantire
un accesso universale a certi diritti. Questo eÁ il compito dello Stato e della
politica. Se si opereraÁ cosõÁ, credo ci saraÁ lo spazio per innovare effettiva-
mente il nostro sistema sociale e per corrispondere meglio alle esigenze e
ai bisogni dei cittadini.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Ringrazio anch'io il Ministro per la
relazione svolta nella nostra Commissione. Formulo a lui gli auguri di
buon lavoro nell'interesse del Paese.

Credo di dover manifestare un apprezzamento per alcune sue dichia-
razioni pubblicate da alcuni giornali, relative a tre argomenti. Innanzitutto
a quello della concertazione, che il Ministro chiama dialogo sociale.

MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Sono sfu-
mature.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). In secondo luogo, apprezzo la sua pru-
denza nel discutere i problemi della flessibilitaÁ, che riguardano le relazioni
con le parti sociali, e infine il giudizio sugli imprenditori eccessivamente
rampanti. Se ricordo bene, il Ministro ha detto che gli imprenditori non
possono decidere chi, come o quando assumere.

Credo che la sua relazione completi alcuni vuoti evidenti del Docu-
mento di programmazione economico-finanziaria, soprattutto per la parte
relativa alla politica sociale, anche se sotto questo aspetto credo sia stata
svolta piuÁ un'analisi di tipo sociologico che un'illustrazione della linea di
azione governativa.

Sulle questioni che riguardano il lavoro credo vi sia uno scarto note-
vole (dopo i complimenti, faccio delle osservazioni) tra la buona volontaÁ
manifestata, gli obiettivi da realizzare e gli strumenti predisposti. PiuÁ volte
nel DPEF eÁ scritto che bisogna fare un balzo in avanti sia per lo sviluppo
sia per l'occupazione. Penso che sia volontaÁ di tutti, del Governo, del Par-
lamento, compiere questo balzo in avanti, ma per evitare di restare sospesi
bisognerebbe corroborare questa intenzione con alcuni contenuti che a me,
dalla lettura del Documento di programmazione economico-finanziaria e
dalla relazione del Ministro, in questo momento appaiono enunciati in
modo alquanto inadeguato.

Credo che alla base di alcune osservazioni vi sia una sorta di rimo-
zione o di mancanza di conoscenza di quello che eÁ stato fatto dal Governo
e dal Parlamento negli ultimi cinque anni. Sul mercato del lavoro sono
stati effettuati importanti interventi di delegificazione e di semplificazione
delle procedure, che hanno consentito di raggiungere parzialmente, fino ad
oggi, l'obiettivo di un mercato del lavoro in grado di imprimere un im-
pulso all'occupazione e non, come eÁ accaduto per tanti anni, di porre
una sorta di vincolo.

Concordo sull'ipotesi di sopprimere la norma riguardante l'oggetto
sociale esclusivo per quanto riguarda le agenzie private di collocamento.
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Questo argomento eÁ stato oggetto anche di alcuni emendamenti da me pre-
sentati ad altri disegni di legge della passata legislatura, che non sono an-
dati a buon fine, miranti a semplificare ancor di piuÁ, per evitare che le
organizzazioni operanti in materia di mercato del lavoro si trovassero in
difficoltaÁ nello svolgimento dei loro compiti.

Tuttavia, credo che in questo campo occorra attuare le norme esi-
stenti e non prevederne di nuove. L'esperienza finora maturata ha eviden-
ziato che uno dei problemi principali delle societaÁ private di intermedia-
zione risiede nei rapporti con i soggetti sociali e con le Regioni: si
pone dunque un problema di applicazione delle norme giaÁ esistenti, sep-
pure con qualche parziale adeguamento o miglioramento, se necessario.
EÁ questo un capitolo che, per esempio, non ho rinvenuto nel DPEF e
non eÁ stato affrontato oggi dal Ministro. In generale una delle questioni
piuÁ importanti proprio in materia di modifica e di riforma del mercato
del lavoro eÁ trovare il punto di equilibrio tra le esigenze di snellimento
e di flessibilitaÁ e le garanzie di alcune tutele ineludibili per i lavoratori.

Un'altra questione credo riguardi il Mezzogiorno, come eÁ giaÁ stato
detto dal senatore Battafarano. Lei, signor Ministro, converraÁ con me sul-
l'esigenza di interventi specifici per il Meridione. Nel DPEF il capitolo
degli investimenti eÁ stato sottolineato con riferimento alle infrastrutture.
Credo che cioÁ sia importante percheÂ bisogna creare le condizioni per lo
sviluppo ed eliminare il deficit infrastrutturale; peroÁ non mi pare che le
politiche di coesione sociale ed economica del Paese si possano fare
con interventi che non siano fortemente diseguali, proprio per eliminare
le disuguaglianze. Nord e Sud hanno una composizione ed un tasso di di-
soccupazione molto differenziato e le politiche mirate per il Mezzogiorno,
consentendo il recupero di molte aree, si sono rilevate efficaci.

Sulle questioni della coesione economica e sociale e sugli interventi
per il Mezzogiorno non trovo ± puoÁ darsi sia una mia carenza nel leggere
il documento ± alcun giudizio sulla programmazione negoziata, che pure
ha dato grande impulso all'economia del Mezzogiorno, coniugando pro-
prio le esigenze di sviluppo con quelle dell'occupazione. Si tratta, se pos-
sibile, di ripercorrere e incentivare la strada del dialogo sociale, di cui mi
pare il Ministro sia sostenitore.

Sempre in tema di politiche del lavoro, si parla molto poco della for-
mazione, capitolo importante, anch'esso fattore di sviluppo, soprattutto
nelle aeree in cui si registrano particolari carenze, in particolare il Meri-
dione. Si parla poco anche di sicurezza del lavoro, cosõÁ come del telela-
voro, come strumento di incentivazione. Mi permetto di ricordare che
nella scorsa legislatura, la nostra Commissione licenzioÁ per l'Aula uno
specifico disegno di legge, proprio sul telelavoro.

D'altronde, abbiamo cercato di lavorare al meglio, come faremo an-
che in questa legislatura, sia pure da una posizione diversa, per dare stru-
menti normativi che non appesantiscano, anzi snelliscano, e comunque ri-
spondano alle esigenze di nuova e migliore occupazione. Sappiamo che il
problema del lavoro non si risolve soltanto con una sola terapia, ma attra-
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verso l'individuazione di una pluralitaÁ di interventi che possano consentire
di raggiungere risultati ancora migliori.

EÁ vero infatti che in tema di occupazione siamo ancora due punti
sotto la media europea, ma siamo molti punti al di sopra rispetto a quanto
eravamo all'inizio della precedente legislatura. Questo eÁ un dato incontro-
vertibile.

Evitiamo di intaccare il diritto allo sciopero. Qualche frase ascoltata
(approfondiroÁ poi la mia analisi leggendo i resoconti) mi preoccupa. Cer-
chiamo di non mettere mano a questioni che hanno natura rilevante percheÂ
toccano anche problemi di democrazia e di garanzie costituzionali.

Affidare poi l'aumento dell'occupazione all'emersione dal sommerso
a me sembrerebbe assolutamente non attendibile. Dico paradossalmente
che in fondo l'economia sommersa eÁ lavoro, seppure lavoro nero e in vio-
lazione di diritti fondamentali. Non mi pare che uno strumento per miglio-
rare l'occupazione possa essere soltanto o in maniera rilevante quello del-
l'emersione dal sommerso. CioÁ non significa, ovviamente, che non sono
d'accordo sull'obiettivo di eliminare il lavoro nero, non solo per questioni
che hanno carattere economico, ma anche sul piano della legalitaÁ, della
sicurezza, dei diritti dei lavoratori.

Richiamando il provvedimento riguardante il programma dei cento
giorni, a me eÁ sembrato strano che in esso venissero posti sullo stesso
piano, cioeÁ trattati alla stessa stregua, come trasgressori, i datori di lavoro
che impongono il lavoro nero e i lavoratori che lo subiscono. Questo, ol-
tretutto, appare strano nel momento in cui proprio ai datori di lavoro, che
sono appunto coloro che alimentano questo tipo di illegalitaÁ, vengono poi
concesse molte piuÁ agevolazioni rispetto a quante non ne vengano assicu-
rate ai lavoratori.

Sulle politiche sociali credo che, rispetto al capitolo ad esse dedicato
nel Documento di programmazione economico-finanziaria, vi sia stato un
apprezzabile approfondimento nella relazione del Ministro. Quel capitolo
eÁ scritto infatti in maniera molto sintetica. Peraltro, si registra una sorta
di rimozione, ad esempio sulle questioni che riguardano i disabili e la fa-
miglia. Probabilmente non ci si eÁ ricordati che esiste una normativa sui
congedi parentali, che riguarda proprio l'aiuto alle famiglie e ai disabili.
Non vorrei citare le normative sul diritto al lavoro e quanto le leggi finan-
ziarie degli ultimi anni hanno previsto proprio per le categorie piuÁ deboli.

A proposito della valorizzazione del terzo settore, del volontariato,
oltre che degli enti locali e delle famiglie, c'eÁ poi da ricordare la legge
quadro di riforma del sistema dell'assistenza sociale, che eÁ stata approvata
a cento anni di distanza dalle leggi crispine. Credo che la rimozione o la
scarsa considerazione di questi elementi non aiuti a guardare al futuro. Ri-
tengo che occorra invece prendere atto delle normative esistenti e, se ne-
cessario ed utile, eventualmente riformarle.

L'ultima questione riguarda la democrazia economica. Non mi sem-
bra di aver letto o ascoltato niente sulla partecipazione del lavoratore al
capitale d'impresa, che pure sarebbe un elemento fortemente innovatore.
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Vorrei poi un chiarimento sulle pensioni sociali, che ± si eÁ detto ±
devono essere portate ad un milione di lire mensili, sulla base dell'impe-
gno assunto in campagna elettorale dal centro-destra. Non eÁ peroÁ chiaro se
questo processo inizieraÁ nel 2002 e quando finiraÁ, considerando che un
adeguamento era pure cominciato nella precedente legislatura. Comunque
non si capisce da quali soggetti si partiraÁ per questo intervento, visto che
attualmente al di sotto del milione non vi sono solo le pensioni sociali.

Mi consentiraÁ, infine, il signor Ministro un'osservazione critica sulla
abolizione dell'imposta di successione, che eÁ vista come una sorta di te-
rapia per aiutare l'economia del Paese. Credo che questa misura aiuti sol-
tanto alcuni soggetti ricchi o molto ricchi del nostro Paese; probabilmente,
in una condizione in cui ci sono e ci possono essere difficoltaÁ di carattere
economico, le somme derivanti dal mancato gettito di un'imposta giaÁ for-
temente ridimensionata dai precedenti governi, potevano essere meglio in-
vestite per le categorie che ne hanno effettivamente bisogno.

PRESIDENTE. Prima di dare la parola alla senatrice Piloni, invito
tutti gli iscritti a parlare a limitare i loro interventi per dar modo al mini-
stro Maroni di replicare per poi partecipare, alle ore 17, all'audizione
presso la Commissione lavoro della Camera dei deputati.

Ha, pertanto, facoltaÁ di parlare la senatrice Piloni.

PILONI (DS-U). Signor Ministro, anch'io la ringrazio per l'ampia re-
lazione che ha svolto oggi in questa Commissione. Come ha giaÁ affermato
il Presidente, credo che saraÁ fonte non solo di un grande lavoro, ma anche
di un rilevante approfondimento.

Premetto che in questo mio intervento mi limiteroÁ a svolgere poche
considerazioni e a formulare qualche domanda.

La prima considerazione riguarda l'occupazione. Siamo tutti d'ac-
cordo sull'obiettivo europeo della piena e buona occupazione. Vorrei an-
ch'io ribadire che, nel nostro Paese, il livello di disoccupazione eÁ sceso al
9,9 per cento e questo, come tutti hanno segnalato, eÁ un grande risultato
che non si registrava da decenni, un grande risultato che rappresenta il
frutto di politiche specifiche, poste in essere nella passata legislatura.

In questa sede vorrei manifestare qualche perplessitaÁ e fare delle con-
siderazioni, sottolineando in particolare due aspetti. Pur se giaÁ ricordato da
alcuni colleghi, vorrei riprendere la nota considerazione che l'occupazione
nel nostro Paese presenta due grandi problemi, che sono il Sud e la con-
dizione femminile.

Per quanto riguarda il Sud, si rileva una grande differenza tra le due
Italie, per cosõÁ dire. Mi permetto di evidenziare che nel «pacchetto dei 100
giorni» ± ahimeÁ ± purtroppo si mette allo stesso livello tutto il Paese e non
si tiene conto delle diversitaÁ di partenza delle due parti del territorio na-
zionale, e cioÁ penalizza fortemente il Meridione. Pertanto, occorre svol-
gere qualche considerazione in piuÁ sull'idoneitaÁ del «pacchetto dei 100
giorni» a conseguire gli obiettivi occupazionali annunciati.
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Per quanto concerne l'occupazione femminile, anche se oggi abbiamo
compiuto significativi passi in avanti, in ogni caso eÁ vero che, anche ri-
spetto al tasso di occupazione media europea delle donne, siamo indietro
ed abbiamo bisogno di compiere ulteriori passi in avanti. Mi sarei aspet-
tata al riguardo una maggiore attenzione, anche se mi rendo conto che il
Ministro non puoÁ in questa sede parlare di tutto e che ci saranno al ri-
guardo ulteriori momenti di riflessione.

In ogni caso, occorre evidenziare, da una parte, le questioni legate
alla politica per l'occupazione femminile e, dall'altra, quelle che, anche
a livello europeo, vengono chiamate politiche di conciliazione, in merito
alle quali il nostro Paese ha giaÁ prodotto leggi ed atti significativi. Si tratta
di capire se si vuole proseguire il cammino in questa direzione.

Signor Ministro, le chiedo se sia possibile conoscere nel merito le in-
tegrazioni al Piano d'azione nazionale 2001 predisposte dall'attuale Go-
verno. Lei giustamente ha affermato che il Piano d'azione nazionale
2002 andraÁ analizzato con le parti sociali; eÁ proprio in questo modo che
si procede. EÁ altresõÁ vero che generalmente, sia per l'Italia sia per gli altri
Paesi europei, eÁ l'Unione europea che interviene attraverso quelle che de-
finirei richieste di precisazioni, e non censure. Ma qui, evidentemente, die-
tro l'uso dei termini si celano valutazioni politiche.

Svolgo ora qualche considerazione e le rivolgo alcune domande sul
mercato del lavoro e sullo Stato sociale, percheÂ fatico a comprendere al-
cuni aspetti. Come molti colleghi hanno affermato, per il mercato del la-
voro molto eÁ stato fatto in termini di riforma, di apertura, di costituzione
del rapporto tra pubblico e privato; si vuole andare oltre rispetto all'inter-
mediazione privata, con l'eliminazione della condizione dell'esclusivitaÁ
dell'oggetto sociale per le agenzie private, anche al fine di consentire
nuove opportunitaÁ a chi opera nel settore del lavoro interinale.

Al riguardo mi permetto solo di ricordare che con la riforma del mer-
cato del lavoro del 1997 sono stati introdotti due elementi di garanzia a
favore dei lavoratori, relativi alla capitalizzazione delle societaÁ (abbiamo
introdotto un capitale sociale non trascurabile) e all'esclusivitaÁ dell'og-
getto sociale. Tuttavia, dobbiamo verificare quali possono essere le ulte-
riori modifiche da apportare a quella riforma. Nel contempo, peroÁ, sarebbe
anche utile comprendere che fine faranno i servizi pubblici per l'impiego.

Le affermazioni sono importanti, ma occorre capire che cosa vi eÁ die-
tro. Faccio un esempio. Sono adirata percheÂ il contratto a tempo determi-
nato viene indicato, forse in termini in un certo senso propagandistici,
come il contratto europeo.

MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Non da me.

PILONI (DS-U). Certamente non da lei e questo glielo riconosco.

Ho apprezzato le sottolineature sui temi del lavoro, che purtroppo,
peroÁ, non vedo completamente rispecchiate nel DPEF. Probabilmente
nel tempo saranno ulteriormente precisate, percheÂ ± come eÁ noto ± il con-
tratto europeo per eccellenza eÁ un altro: eÁ quello a tempo indeterminato.
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PoicheÂ le parole sono importanti, quando lei afferma che il sistema di
questi anni ha privilegiato coloro che lavorano e perpetrato l'esclusione di
quelli che sono fuori del mercato del lavoro, le chiedo cosa presuppone la
sua affermazione, per me ostica, che fatico a capire. Presuppone la famosa
flessibilitaÁ in uscita? Spero di no.

Inoltre, vorrei sapere che cosa si intende per «nuove tipologie con-
trattuali». Lei ha fatto riferimento ai «contratti a progetto». Si puoÁ affer-
mare che giaÁ esistono, percheÂ i contratti a tempo determinato sono in so-
stanza i contratti a progetto. Allora, mi piacerebbe capire, se non ora, nel
corso dei prossimi mesi, cosa vi eÁ dietro la definizione «nuove tipologie
contrattuali». Quando si introduce una definizione come questa, eÁ utile
comprendere cosa essa comporta.

Condivido altresõÁ le sottolineature critiche sul contratto di soggiorno
per i cittadini extracomunitari. Mi fa piacere che lei abbia richiamato,
sempre per costoro, l'opportunitaÁ del lavoro autonomo, anche rispetto
alle polemiche giornalistiche dei giorni scorsi.

Non comprendo cosa s'intenda per revisione del rapporto di lavoro
part-time. Ricordo che l'ultimo decreto di recepimento delle modifiche
sul part-time, realizzato pochi mesi fa, prevedeva giaÁ le cosiddette «clau-
sole elastiche».

Visto che il tempo stringe, non faroÁ riferimento alla questione delle
pensioni, salvo dire che, almeno per cioÁ che mi riguarda, alcuni dei quat-
tro obiettivi che vengono indicati, flessibilitaÁ, certezza dei diritti, equitaÁ
dei trattamenti e giustizia di base, li comprendiamo, percheÂ la legge n.
335 del 1995 eÁ basata su questi princõÁpi. La verifica ± mi fa piacere sapere
che il Ministro intende condurla con le parti sociali ± dovrebbe sostanzial-
mente chiarire a che punto ci troviamo.

Circa le pensioni sociali, sarebbe meglio capire a quali ci si riferisce,
percheÂ sono molte le persone che ricevono una pensione inferiore al mi-
lione di lire, compresi lavoratrici e lavoratori che hanno regolarmente ver-
sato i contributi nel corso della loro vita lavorativa.

L'ultima considerazione riguarda le politiche sociali. Sono tra coloro
che pensano, mi dispiace che su questo non siamo d'accordo, che questi
cinque anni siano stati i piuÁ fruttuosi dal punto di vista delle politiche
per la famiglia, per le famiglie. Uso anche questo secondo termine percheÂ
credo che il panorama italiano sia variegato. Ritengo che molto sia stato
fatto ± anche se sicuramente molto c'eÁ da fare ± in termini di politiche
fiscali, di servizi e di sostegni concreti.

Non riprendo le considerazioni sul terzo settore svolte da qualche
collega, che condivido. Dico solo che recentemente abbiamo licenziato
la legge, impropriamente chiamata, di riforma dell'assistenza, da integrare
con una serie di atti applicativi, che a me risultavano giaÁ pronti, riguardo
il rapporto con gli enti locali, le Regioni ed il terzo settore. Non so se si
tratti di una mia carenza, ma non li ho visti pubblicati sulla Gazzetta Uf-
ficiale. Nel caso non siano stati pubblicati, rischiamo di bloccare una ri-
forma molto condivisa e che comprende molti aspetti da lei richiamati
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nel corso della sua relazione. Penso alla questione del reddito minimo di
inserimento, che lei ha ricordato in altra forma e con altri termini.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Signor Presidente, cercheroÁ di es-
sere sintetico. Anch'io ringrazio il Ministro per essere presente in una
sede istituzionale e per farci conoscere dalla sua viva voce, e non dalle
anticipazioni giornalistiche, una serie di decisioni che si dimostrano in li-
nea con quanto dichiarato dal Governo in Aula al momento della fiducia.

Come giaÁ accaduto in sede di discussione sul lavoro sommerso, la
sensazione eÁ che ci sia un'accentuazione del sostegno al sistema delle im-
prese (con sgravi, incentivi, condoni e sanatorie) e che vengano penaliz-
zate le forme di lavoro dipendente. Oltretutto, nel DPEF si parla di un
tasso di inflazione programmato dell'1,7 per cento, quando quello effettivo
dell'ultimo anno eÁ stato del 3 per cento. EÁ evidente la riduzione del potere
di acquisto da parte dei lavoratori dipendenti nel nostro Paese.

Ripeto, come abbiamo giaÁ avuto modo di osservare nell'ambito della
discussione sull'emersione del sommerso, la sensazione eÁ che queste
azioni intraprese non guardino assolutamente al Mezzogiorno e non siano
assolutamente in grado di fornire risposte in termini di occupazione. In-
fatti, le misure che anche in questa sede il Ministro ha riportato prevedono
solo un breve passaggio per il Sud del Paese, legato esclusivamente all'e-
mersione del sommerso. Tutto cioÁ eÁ riduttivo. Noi esprimiamo un giudizio
negativo sulle misure, che saranno inefficaci. Non c'eÁ una risposta sul
tasso di disoccupazione ipotizzato; con un Paese che continua ad andare
a due velocitaÁ, probabilmente non riusciremo a raggiungerlo. Sulla que-
stione del Mezzogiorno occorreraÁ rivedere alcune posizioni.

Valutiamo poi in maniera diversa la riduzione della disoccupazione
degli ultimi anni. Se eÁ vero che il tasso eÁ sceso al 9,9 per cento, eÁ anche
vero che si sono ridotti i contratti di lavoro a tempo indeterminato.

Mi sembra opportuno, anche se ha scarsa connessione con cioÁ che
stavo dicendo, ricordare una vicenda non ancora chiusa, quella dei lavora-
tori socialmente utili, che riguarda principalmente quattro Regioni: Cala-
bria, Sicilia, Puglia e Campania, nelle quali ci sono ancora 50.000 unitaÁ
non stabilizzate. Nell'ultima legislatura c'eÁ stato un passaggio di respon-
sabilitaÁ alle Regioni, ma c'eÁ ancora l'impegno per il 2002, da parte del
vecchio Governo, di continuare l'erogazione dei contributi proprio per i
non stabilizzati. Noi piuÁ volte avevamo posto la questione di una corre-
sponsabilitaÁ del Governo, percheÂ le autonomie locali ± soprattutto quelle
in cui l'incidenza di lavoratori socialmente utili eÁ molto forte ± non
sono in grado di fronteggiare un problema gravissimo, con ripercussioni
sociali ed economiche. EÁ inutile che io ricordi che proprio in quelle Re-
gioni sono scarse le cosiddette politiche attive del lavoro.

Lei ha spesso usato termini come: moderno, adeguato, innovativo, ef-
ficace, balzo in avanti. Tuttavia, non si eÁ detta una parola sul problema
della sicurezza del lavoro. Credo che questo tema avrebbe dovuto essere
centrale, tenuto conto che il nostro Paese eÁ fanalino di coda in questo am-



Senato della Repubblica XIV Legislatura± 27 ±

11ã Commissione 1ë Resoconto Sten. (18 luglio 2001)

bito, con circa quattro morti al giorno. Chiedo al Ministro qualche risposta
sul tema specifico.

Altro tema eÁ quello della riforma del mercato del lavoro. Si fa rife-
rimento alla creazione di efficaci strutture operative per il lavoro. Quali?
Non sono quei servizi pubblici all'impiego nati per mettere in linea il no-
stro Paese con gli altri europei? Ci preoccupa sentir parlare di ulteriore
accelerazione anche rispetto alla liberalizzazione, alla riduzione di lacci
e lacciuoli circa le autorizzazioni per altre agenzie private, oltre a quelle
interinali. Ho la sensazione che si vogliano chiudere definitivamente i ser-
vizi pubblici rispetto ai quali, anche per i ritardi dell'ultima legislatura,
non si eÁ proceduto a mettere in funzione un sistema informativo del la-
voro, carenza che crea loro non poche difficoltaÁ.

In questa fase, anch'io nutro molte perplessitaÁ e preoccupazioni
quando si fa riferimento alla flessibilitaÁ in entrata e alle nuove tipologie
contrattuali. Vorrei ricordare al Ministro la sua posizione sul rinnovo di
alcuni contratti, come quello dei metalmeccanici, che gli consente di estra-
niarsi permettendo la libera negoziazione tra le parti.

MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. EÁ il rispetto
dell'autonomia, non mi sono estraniato.

SODANO Tommaso (Misto-RC). Si tratta del rispetto dell'autonomia
quando a non firmare eÁ un'organizzazione che da sola ha lo stesso numero
di rappresentanti delle altre due organizzazioni? Credo che sussista un
problema di democrazia e di rappresentanza che deve essere considerato.
Allo stesso, modo sottoscrivere l'accordo sui contratti a termine con una
parte minoritaria non credo rappresenti rispetto delle parti; ritengo invece
che questo sia un elemento di debolezza anche nei confronti del piuÁ volte
da lei enunciato dialogo sociale.

Le chiedo, per inciso, se anche alla luce della presentazione del
DPEF, quindi del riconoscimento del tasso di inflazione programmata,
non ritiene di intervenire percheÂ quanto meno in questa fase sia possibile
giungere al referendum sul contratto dei lavoratori metalmeccanici.

Un'ultima questione che vorrei trattare eÁ relativa ai disabili. Ritengo
che tale problema sia affrontato in modo errato percheÂ ancora una volta si
pone quasi esclusivamente una questione di assistenza mentre il compito
primario dovrebbe essere quello di prevedere l'inserimento lavorativo
del disabile. In merito a tale aspetto non si riesce a comprendere dove
saraÁ possibile trovare le risorse.

Sulle pensioni molto eÁ stato giaÁ detto. Da una parte si istituisce una
Commissione tecnica, ma sembra quasi da immaginare il percorso che se-
guiraÁ poicheÂ si eÁ scelto di operare un'accelerazione del sistema contribu-
tivo e una riduzione dell'1 per cento sui contributi, elementi che nei fatti
determineranno la riduzione in maniera automatica dell'assegno pensioni-
stico. Mi risparmio la battuta, ma vorrei che si indicassero tempi piuÁ certi
per la promessa del milione al mese ai pensionati.
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MORRA (FI). Signor Presidente, solo alcune considerazioni di fondo
per legittimare la convinta adesione della mia parte politica alla relazione
del Ministro, al quale vorrei rivolgere il mio augurio personale e quello
del Gruppo di Forza Italia.

Penso, signor Ministro, che a lei quale titolare, in questa XIV legisla-
tura, del Dicastero del lavoro si debbano portare degli auguri del tutto par-
ticolari.

Di questo, signor Ministro, ne ero convinto ieri, quando rapportavo il
lavoro che attendeva il suo Dicastero a quello che era il progetto della
Casa delle libertaÁ, ne sono convinto ancor di piuÁ oggi, dopo aver ascoltato
la sua relazione.

Il progetto della Casa delle libertaÁ, cosõÁ come la sua relazione, ten-
dono, infatti, a modernizzare questo Paese, operando fra l'altro una pro-
fonda trasformazione di natura anche culturale.

Si tratta di un grande cambiamento, che fra l'altro proviene dal
Paese, voluto dal Paese, e per la capacitaÁ di aver saputo intercettare questa
voglia di cambiamento noi abbiamo vinto le elezioni politiche.

EÁ un cambiamento, quello da operare, che saraÁ, sõÁ, frutto dell'azione
dell'intero Governo, ma passeraÁ, in particolare, attraverso un grosso mo-
mento riformatore che riguarderaÁ le politiche del suo Dicastero percheÂ,
se vogliamo, la madre di tutte le riforme saraÁ quella che determineraÁ il
passaggio, quella che opereraÁ il traghettamento, cosõÁ come scaturisce an-
che dalla sua relazione, dello Stato sociale che ha caratterizzato questo
Paese negli ultimi cinquant'anni da «Stato sociale delle garanzie» a Stato
sociale delle opportunitaÁ», cioeÁ da Stato sociale che ha finito con l'iden-
tificarsi in una difesa di vecchi privilegi, non piuÁ sostenibile in un paese
che vuole acquistare in competitivitaÁ e accettare la sfida del terzo millen-
nio, a Stato sociale delle opportunitaÁ, capace di liberare le energie territo-
riali e umane.

Un passaggio che, operato in un quadro di coesione sociale e di con-
vinta solidarietaÁ, saraÁ la risposta ± se mi permettono i colleghi del centro-
sinistra ± ai problemi posti circa un deficit di attenzioni alle problematiche
delle pari opportunitaÁ, e saraÁ la risposta anche per quello che riguarda il
nostro Sud.

Io sono un uomo del Sud, direi del profondo Sud, poicheÂ provengo
dalle zone interne, e penso che noi dobbiamo mettere definitivamente
da parte una concezione di tipo assistenzialistico che traspare anche da al-
cuni interventi che mi hanno preceduto.

Penso, infatti, che il Mezzogiorno d'Italia non abbia bisogno di mi-
sure particolari, straordinarie, ma di una politica che sappia liberare le
sue potenzialitaÁ; eÁ necessario, in particolare, che il nostro Mezzogiorno re-
cuperi il deficit in materia di infrastrutture con interventi collegati allo svi-
luppo del territorio, e miri a valorizzare le proprie potenzialitaÁ endogene,
volgendo le spalle a logiche ormai sorpassate come quella della Cassa per
il Mezzogiorno e quelle relative agli interventi straordinari.

Il Sud ha bisogno quindi di una politica del Governo centrale che, in
materia di sviluppo, sappia «accompagnare il territorio».
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A questo proposito, signor Ministro, vorrei sottolineare il forte colle-
gamento, la forte sinergia, richiamata fra l'altro nella sua relazione, da
mettere in campo con le realtaÁ territoriali e locali, atteso che lo sviluppo
oggi passa anche ed essenzialmente attraverso le politiche regionali e lo-
cali, tant'eÁ che quando si parla di sviluppo ci si riferisce sempre e comun-
que allo sviluppo locale.

Un richiamo, questo, che mi sento di sottolineare anche in relazione
al particolare momento congiunturale che vive il nostro Mezzogiorno.

Le regioni dell'Obiettivo 1), quelle cioeÁ del nostro Mezzogiorno, vi-
vono, infatti, in materia di sviluppo, un momento particolarmente favore-
vole legato alle risorse disponibili nella programmazione di Agenda 2000,
momento favorevole che va accompagnato ed esaltato da coerenti e con-
vergenti politiche del Governo centrale.

Ricordo che all'interno di Agenda 2000 sono compresi, oltre ad inter-
venti di natura strutturale, anche interventi di natura sociale per i quali mi
auguro uno stretto rapporto fra le politiche di questo Dicastero e le politi-
che regionali al fine di determinare delle politiche sociali attive fortemente
legate al territorio.

Nel passato non sempre vi eÁ stato un forte collegamento fra Governo
centrale e regioni. Non voglio dire di chi eÁ stata la colpa ma, comunque,
va compiuto uno sforzo dall'alto verso il basso e viceversa.

A questo proposito vorrei ricordare il problema delle politiche del
territorio, richiamato anche dai precedenti interventi. Mi riferisco alla pro-
grammazione negoziata che ha interessato buona parte del territorio del
Mezzogiorno.

Ho parlato della necessitaÁ di collegare le politiche governative a
quelle regionali e ho indicato questo come necessitaÁ in questo momento
legato ad Agenda 2000.

Tutte le regioni sono, infatti, oggi coinvolte tramite Agenda 2000 da
un tipo di intervento, al quale occorre che le politiche nazionali facciano
riferimento, che in qualche modo ricalca e ± in base all'esperienza della
mia regione ± migliora l'intervento della programmazione negoziata (patti
territoriali e quant'altro) che, cosõÁ come attuato in passato, ha finito con il
caratterizzarsi come intervento proposto dall'alto. Infatti, la politica svolta
dai precedenti governi, in tema di programmazione negoziata, non ha sa-
puto, percheÂ non riferita alle politiche locali, collegarsi con il territorio fi-
nendo con lo stabilire, come nel caso dei patti territoriali, dei «patti» ma
non con il territorio, dal momento che quasi mai, in base all'esperienza da
me fatta sul campo, tali patti hanno saputo collegarsi alle potenzialitaÁ en-
dogene del territorio.

MONTAGNINO (Mar-DL-U). Questo non eÁ vero per tutte le regioni.

MORRA (FI). Io ho parlato in base alla mia esperienza. Possiamo
anche verificarla.
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Ad ogni modo, a parte le esperienze personali, ritengo che tutti pos-
siamo condividere la richiesta di una sinergia piuÁ forte fra politiche nazio-
nali e politiche regionali in materia di sviluppo.

Per questo motivo, per quello che attende il Dicastero del lavoro, rin-
novo gli auguri al Ministro percheÂ un buon lavoro svolto da questo Mini-
stero eÁ un buon lavoro non solo per il Sud ma per tutto il Paese.

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, signor Ministro, come sapete la
parte politica che rappresento, il Sudtiroler Volks Partei, che in Trentino-
Alto Adige ha vinto le elezioni presentandosi insieme all'Ulivo, non ha
potuto esprimere la fiducia a questo Governo. Tuttavia intendiamo soste-
nere tutte le iniziative governative di valore e quelle che dal nostro punto
di vista consideriamo opportune.

Il programma da lei esposto, signor Ministro, sembra rispondere a
queste esigenze, lo dico apertamente. Noi apprezziamo quanto da lei affer-
mato circa gli obiettivi di politica del lavoro e di politica sociale, e l'im-
postazione che lei ha dato a tale politica. Si tratta, infatti, di una politica
sociale non fondata su strumenti artificiosi di protezionismo, ma impron-
tata su una maggiore apertura e sul riconoscimento di ampi spazi all'eco-
nomia allo scopo di portare avanti l'obiettivo dell'occupazione.

Anch'io, pertanto, mi associo agli auguri espressi da varie parti poli-
tiche di un buon lavoro, garantendole fin da ora una collaborazione co-
struttiva sugli obiettivi che lei ha ampiamente saputo esprimere in questa
sede.

Non li voglio ripetere, specie quelli sul tema del lavoro, percheÂ come
lei sa, soprattutto in provincia di Bolzano, abbiamo un tasso di disoccupa-
zione molto basso (2 per cento) che offre ampi margini di sicurezza a
tutti. In proposito, le sono grato per il modo in cui recentemente ha saputo
intervenire ± lo affermo pubblicamente, ma gliel'ho giaÁ riconosciuto pri-
vatamente ± per dotarci del numero di lavoratori stagionali necessario a
consentirci di aprire gli alberghi in vista dell'arrivo della stagione turi-
stica. Fino a pochi giorni fa eravamo cosõÁ in difficoltaÁ che molti alberghi,
soprattutto a Merano e nella Val Venosta, non avrebbero potuto aprire se
non avessimo ricevuto questo contingente di lavoratori.

MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. Mi sono me-
ritato un week-end da voi.

PETERLINI (Aut). La accoglieremo come la accogliemmo da Mini-
stro degli interni, quando seppe regalarci la prefetto Scoz, che in Regione
svolse un ottimo lavoro e che purtroppo oggi eÁ passata ad altra sede qui a
Roma.

Pertanto non mi soffermo molto sul tema del lavoro e passo invece ±
anche per soddisfare l'esigenza espressa dal Presidente ± ad un tema che
mi sta molto a cuore, vale a dire la previdenza.

Lei ha sottolineato che nel settore delle pensioni vi sono quattro
obiettivi. Il primo eÁ la flessibilitaÁ, relativa alla scelta su quando andare
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in pensione. Mi sembra un obiettivo interessante percheÂ riqualifica la terza
etaÁ, consentendo a queste persone di continuare la propria attivitaÁ e dare
un senso alla propria vita. Infatti, se uno desidera continuare a lavorare e
ad essere attivo, percheÂ non dovrebbe farlo o dovrebbe farlo di nascosto?

Il secondo obiettivo eÁ l'attestazione di diritti, per evitare le fughe pre-
coci dal lavoro. Mi sembra un obiettivo importante, di cui la gente si in-
teressa molto. Quelli che sanno che faccio parte di questa Commissione,
percheÂ eÁ scritto sui giornali, giaÁ mi chiedono cosa succederaÁ e se eÁ oppor-
tuno per loro andare o meno in pensione. Se questo eÁ l'obiettivo noi po-
tremmo invitarli a restare, percheÂ il Governo non recheraÁ loro alcun danno
con provvedimenti legislativi. Il Ministro nella relazione ha affermato che
vi saraÁ un'attestazione dei diritti, e cioÁ eÁ positivo.

Il terzo obiettivo eÁ l'equitaÁ di trattamento e la piuÁ stretta relazione tra
contributi e pensione. CioÁ, naturalmente, porta ad una riduzione forte delle
pensioni, il primo pilastro previdenziale, soprattutto per le giovani gene-
razioni.

Condividiamo anche il quarto obiettivo, riguardante prestazioni assi-
stenziali migliori per le fasce sociali piuÁ deboli.

Quel che resta nel settore della previdenza concerne la previdenza
complementare. Sappiamo tutti che lo sviluppo demografico non ci con-
sente piuÁ alcuno spazio. L'Italia, insieme alla Spagna, ha il tasso di nata-
litaÁ piuÁ basso del mondo: 1,19 bambini per donna a lungo termine signi-
fica dimezzamento della popolazione.

Sull'altro versante ± peraltro fortunatamente ± abbiamo una crescita
dell'aspettativa di vita. Nel 2025 vi saranno tante pensioni quanti lavora-
tori. Attualmente eÁ giaÁ stato lamentato, giustamente, un carico contributivo
del 32,7 per cento sui lavoratori dipendenti. Tale carico, giaÁ forte, se au-
mentasse in proporzione all'aumento del numero dei pensionati arrive-
rebbe al 50 per cento ed oltre. Nessuna generazione saraÁ disposta a pagare
piuÁ di quanto giaÁ si paga o addirittura piuÁ della metaÁ del proprio stipendio
per garantire, secondo il sistema a ripartizione, il pagamento delle
pensioni.

In considerazione di cioÁ diventa fondamentale il ruolo della previ-
denza complementare, vale a dire la sfida consistente nel farla partire
quanto prima, nel farla decollare o meno.

Colgo l'occasione per rivolgermi all'ex ministro Treu, nostro grande
collaboratore in un progetto della regione Trentino-Alto Adige in questo
settore. Il ministro Treu, che vorrei ringraziare insieme al precedente Pre-
sidente della commissione di vigilanza, Bessone, e a quello attuale Fran-
cario, ci ha aiutato a sviluppare un progetto innovativo. Tale progetto si
basava su una legge regionale, su stanziamenti finanziari e sulla costitu-
zione di un Centro pensioni regionale che ci ha permesso di dar vita ad
un insieme di fondi volti a favorire la previdenza complementare.

Cosa manca, secondo la nostra esperienza, nel sistema di previdenza
complementare italiano? Innanzi tutto, gli incentivi all'adesione. Infatti,
coloro che vi aderiscono, secondo un'indagine della MEFOP, un'organiz-
zazione costituita dal Governo, sono le persone piuÁ anziane, quelle con un
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alto livello di reddito e che hanno una posizione sociale elevata. Mancano
proprio coloro che dovrebbero entrarvi maggiormente. Hanno meno atten-
zione ai fondi pensione gli operai, gli esercenti semplici di basso reddito,
le persone giovani.

Quindi, il primo obiettivo del Governo dovrebbe essere quello di rea-
lizzare un programma di incentivazione, come abbiamo fatto noi, finaliz-
zato a promuovere la previdenza complementare. A livello regionale, noi
forniamo aiuti istituzionali e amministrativi. Infatti, il Centro pensioni re-
gionale alleggerisce l'amministrazione e fornisce anche una consulenza fi-
nanziaria. Il «Financial Time» riferendosi al nostro modello ± e sono fiero
di poterlo citare ± ha scritto: «A model not just for Italy but for whole Eu-
rope»: un modello non solo per l'Italia ma per tutta l'Europa.

Vorrei esprimere, infine, alcune esigenze specifiche che richiede-
ranno un approfondimento quando arriveremo a trattare questi temi.

Mancano norme che ci consentano di estendere le nostre misure ai
dipendenti statali. Tutti possono entrare nel sistema previdenziale della re-
gione, eccezion fatta per gli statali. Recentemente abbiamo formulato una
norma di attuazione nella quale peroÁ si rinvia alle norme previste dallo
Stato. Il problema eÁ che non esistono norme statali per entrare in questi
fondi pensione regionali e, quindi, siamo in presenza di una lacuna nor-
mativa.

Analoga mancanza esiste per quanto concerne l'adesione di lavoratori
privati presso ditte che hanno la residenza a Bolzano o a Trento ma i cui
dipendenti risiedono a Roma o a Milano. Questi dipendenti, pur facendo
parte della stessa ditta, non possono aderire.

Per noi, a differenza di quanto eÁ stato espresso, dal punto di vista so-
ciale sarebbe piuÁ opportuno garantire una piena libertaÁ di scelta dei fondi
pensione. Non eÁ giusto che un lavoratore dipendente ± lo affermo in que-
sta sede ± debba entrare per forza nei fondi negoziali, sia che vadano bene
sia che vadano male, mentre un lavoratore autonomo puoÁ scegliere libera-
mente un fondo chiuso o un fondo aperto. Lo ribadisco con forza, eÁ un'in-
giustizia dal punto di vista sociale. Infatti, se il fondo aperto va meglio,
chi puoÁ togliere al lavoratore il diritto di sceglierlo?

La qualificazione degli organi di questi fondi pensione eÁ spesso
molto scarsa. Per lo piuÁ si tratta di sindacalisti. Per legge dovrebbero
avere una certa specializzazione acquisita in banche, istituti di credito
ed altro, oppure dovrebbero essere stati responsabili di associazioni e
cosõÁ via. Quando gestiscono molti miliardi, nell'interesse dei lavoratori sa-
rebbe necessaria una specializzazione netta e precisa. Le elezioni di questi
organi si svolgono spesso in maniera «bulgara». Entra a far parte degli or-
gani solo chi eÁ stato indicato dai sindacati o dall'associazione degli indu-
striali, non sempre nell'interesse dei lavoratori.

In generale vorrei portare in questa Commissione i risultati delle no-
stre esperienze positive, assicurando la nostra collaborazione e avanzando
un suggerimento. Abbiamo acquisito grandi esperienze studiando il si-
stema degli Stati Uniti; credo che sarebbe utile approfondire il suo funzio-
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namento, magari programmando un viaggio di studio della Commissione
negli USA.

PRESIDENTE. PoicheÂ l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea
rende improbabile una conclusione dell'audizione nell'ambito dell'odierna
seduta, avverto che il ministro Maroni ha dato la sua disponibilitaÁ a tor-
nare in Commissione il 2 agosto per replicare, alla fine della discussione.
Credo sia una data opportuna percheÂ la sua audizione potrebbe coincidere
con l'espressione del parere sul provvedimento riguardante i contratti a
termine.

TREU (Mar-DL-U). Ringrazio il Ministro per la sua disponibilitaÁ e
per la relazione presentata, molto impegnativa e anche di ottimo livello.

Sono state indicate due linee guida che non possiamo non condivi-
dere: da una parte l'Europa, dall'altra la concertazione. Nel dichiarare
l'importanza di questi due filoni, devo sottolineare come a questo accento
posto sul dialogo europeo da parte del Ministro facciano riscontro nel Go-
verno posizioni diverse, meno europee, con dichiarazioni e comporta-
menti, purtroppo, pesantemente contraddittori. Proprio percheÂ sono abi-
tuato a parlare in modo equilibrato e serio, la prendo in parola, signor Mi-
nistro, peroÁ voglio valutare queste posizioni alla luce dei fatti.

Nel merito, voglio fare alcune sottolineature, che meriterebbero forse
piuÁ spazio, data la sua ampia presentazione, signor Ministro. Apprezziamo
le indicazioni di merito piuÁ chiaramente in linea con quelle espresse dal-
l'Unione europea. Aggiungiamo peroÁ che in questo campo molti provve-
dimenti sono stati giaÁ adottati: si tratta di perfezionarli e completarli, in
molti casi di implementarli e non di prevedere nuove norme.

Come giurista vorrei sottolineare che voi siete favorevoli alla delegi-
ficazione, ed eÁ giusto non esagerare con le leggi, ma c'eÁ un problema di
implementazione delle normative giaÁ esistenti molto importante.

Vorrei fare una nota di metodo. Riconoscendo l'importante serie di
esempi che lei ha fatto, ispirate ad una condivisibile impostazione euro-
pea, ci sembra opportuno fare delle precisazioni sulle continuitaÁ e discon-
tinuitaÁ emerse nel suo intervento. Infatti, nella sua relazione ho avvertito
qualche «spia» linguistica che mi preoccupa. Lei ha parlato di legislazione
confusa e contraddittoria, di lacci e lacciuoli in maniera indiscriminata,
non solo contraddicendo quello che si diceva prima, percheÂ la nostra eÁ
una legislazione in linea con l'Europa, ma sollevando il dubbio che forse
non siamo d'accordo su alcuni punti di merito. Non so se sia un refuso
linguistico, un'infiltrazione di linguaggio da campagna elettorale rispetto
a una presentazione invece equilibrata, oppure se eÁ necessario un chiari-
mento piuÁ profondo.

Sicuramente, per fare degli esempi, occorre perfezionare la normativa
sul rapporto di lavoro part-time, come ho giaÁ detto e sostenuto in altri mo-
menti; occorre perfezionare il lavoro interinale, rimuovendo il vincolo del-
l'esclusivitaÁ dell'oggetto sociale, come ho sostenuto anche in sedi istitu-
zionali; occorre altresõÁ intervenire sui contratti di lavoro a tempo determi-



nato. PeroÁ, queste sono operazioni di perfezionamento, non eÁ necessario
stravolgere l'impianto, tanto meno per quanto riguarda capitoli particolar-
mente delicati, neÂ si tratta di ripartire da zero. Un Governo e un Ministro
responsabili, finita la campagna elettorale, devono dare atto della parte di
continuitaÁ rispetto a politiche adottate in precedenza. Molti dei temi espo-
sti, invece, sembravano scoperti dieci minuti fa.

Sempre nel merito, un punto importante riguarda il diritto del lavoro
federale, che eÁ stato appena accennato. Questo eÁ veramente uno dei capi-
toli nuovi, ma mi permetto di dire che lo abbiamo aperto noi e non la
devolution del suo collega Ministro. Si tratta di verificare cosa ci saraÁ
di universale e cosa di differenziato nel diritto del lavoro federale. Questo
eÁ veramente un capitolo nuovo, da analizzare molto bene, percheÂ vi sono
molte posizioni diverse.

Voglio muovere una critica di fondo alle proposte avanzate, nelle
quali ravviso uno sbilanciamento eccessivo dal lato dell'offerta, percheÂ
non vi sono indicazioni sul versante delle politiche dell'occupazione,
cioeÁ della domanda. EÁ vero che non sono di stretta competenza del Mini-
stro del lavoro, peroÁ egli deve dare o concordare indicazioni anche di po-
litica della domanda senza delegarla al Ministro del tesoro; la dialettica tra
Ministro del lavoro e Ministro del tesoro in questo campo eÁ un vecchio
problema. Per questo nelle proposte del Governo c'eÁ una significativa de-
bolezza sulle linee di politica attiva in materia di formazione professio-
nale, questione che pone gravi problemi, prevalentemente sul versante or-
ganizzativo. PercheÂ l'Europa ci ha messo tanto in difficoltaÁ? PercheÂ per
compiere operazioni preventive sulla disoccupazione di lunga durata, sulla
disoccupazione giovanile, occorre un grande sforzo di politica attiva del
lavoro; invece, se mi si passa il termine, siamo stati un po' leggeri, soprat-
tutto nelle zone dove c'eÁ piuÁ bisogno, cioeÁ nel Sud.

Un altro rilievo critico. Il Ministro, a proposito della sicurezza sul la-
voro, ha fatto un accenno, ha detto che sul Testo unico bisogna rimettersi
in linea con l'Europa, che bisogna semplificare. Bisogna fare attenzione a
parlare di semplificazione a proposito della normativa sulla sicurezza, per-
cheÂ eÁ pericoloso. Ho trascorso un anno e mezzo a discutere con i piccoli
imprenditori e con gli artigiani sull'attuazione del decreto legislativo n.
626 del 1994. Certo, tutto eÁ perfettibile, ma non vorrei che la semplifica-
zione comportasse un arretramento in ordine alla prevenzione e alla tutela
della sicurezza.

Per quanto riguarda l'immigrazione, ho apprezzato che non si sia par-
lato solo di contratto a tempo determinato, ma anche di lavoro a tempo
indeterminato. Anche su questo aspetto nella maggioranza c'eÁ una certa
dialettica.

MARONI, ministro del lavoro e delle politiche sociali. La dialettica eÁ
positiva.

TREU. Ho apprezzato che non vi sia stata una controproducente sot-
tolineatura della precarietaÁ rispetto a questo problema.
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Anche su questo peroÁ dobbiamo chiarirci. Noi crediamo che in questa
materia si tratti di gestire correttamente, e magari piuÁ rigorosamente, la
legge esistente, piuttosto che fare innovazioni che possono essere perico-
lose o demagogiche.

Sulla materia dell'emersione del lavoro nero abbiamo cominciato a
discutere. Lei, signor Ministro, ha fatto un accenno piuttosto rapido; io
credo che la normativa proposta sia un esempio tipico di come non deb-
bano lavorare insieme i Ministeri del tesoro e del lavoro. Su questo tema
il Ministero del lavoro era dormiente ed ora deve recuperare percheÂ, se
vogliamo realizzare il difficile obiettivo dell'emersione, occorre rafforzare
la parte lavoristico-previdenziale e, almeno secondo noi, rendere meno ar-
bitraria la regalia fiscale alle imprese; quindi occorre ragionarci sopra.

L'ultima considerazione riguarda il sistema pensionistico. Anche su
questo aspetto ci sono indicazioni condivisibili, tra l'altro avviate dalle no-
stre riforme; sul rapporto tra primo e secondo pilastro occorreraÁ chiarirci,
in quanto sicuramente si tratteraÁ di trovare un bilanciamento. L'Unione
europea ha predisposto di recente dei documenti molto buoni in prepara-
zione dei prossimi vertici, ma cosa vuol dire bilanciare questo rapporto?
In che misura? Questa infatti eÁ importante, cosõÁ come gli strumenti di in-
centivo, percheÂ altrimenti si rischia ± come qualcuno ha detto ± di incen-
tivare la previdenza integrativa, compreso il TFR, a favore di quelli che ne
hanno meno bisogno mentre quelli che ne hanno piuÁ bisogno non
sarebbero in grado di usufruirne. Questa eÁ una critica che rivolgo anche
ai nostri provvedimenti passati.

Allo stesso modo, tutti noi riteniamo che sia giusto guardare alle pen-
sioni minime o realizzare un'operazione sui contributi, peroÁ una cosa eÁ la
propaganda (un milione di pensione a tutti, contributi ridotti al 25 per
cento per tutti, eccetera), altro eÁ poi governare, percheÂ alcune misure com-
portano costi elevatissimi.

PRESIDENTE. Dato l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea,
dobbiamo interrompere i nostri lavori, che sono stati sicuramente proficui.

Riprenderemo questo dibattito, con gli interventi dei senatori che non
sono riusciti ad intervenire oggi e con la replica del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, presumibilmente giovedõÁ 2 agosto alle ore 15.

Ringrazio il Ministro e il Sottosegretario per la loro partecipazione, e
rinvio il seguito delle comunicazioni ad altra seduta.

I lavori terminato alle ore 17.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti
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