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I l lus t r i  osp i t i ,  

R ingraz io  tu t t i  Vo i  per  essere convenut i ,  in  questa prest ig iosa sede del  CNEL,  a  questo  
convegno che vuole avere l ’ambiz ione d i  presentare a l la  comuni tà  de l  set tore legno/ar redamento  
i l  punto d i  v is ta  de l le  t re  Federaz ion i  Naz iona l i  FeNEAL,  FILCA,  FILLEA su l l ’a t tua le  s i tuaz ione 
de l  set tore.  

Un momento d i f f ic i le  che ch iama tu t t i  g l i  a t tor i  che ag iscono in  questo scenar io  ad 
un ’assunzione d i  responsabi l i tà  e  ad un impegno maggiore per  i l  fu turo.  Una s f ida per  ques to 
set tore che no i  s iamo pront i  a  raccogl iere  e a v incere anche d i  f ronte ad un quadro  
economico/ is t i tuz ionale  non cer to  favorevole .  

Le nuove regole d i  po l i t ica economica,  adot ta te  con l ’Euro,  hanno cambiato ve locemente 
le  log iche d i  mercato,  sot toponendo un set tore ad a l ta  in tens i tà  d i  lavoro  ad impor tant i  
press ion i ,  spesso legate a compor tament i  soc ia l i  ed economic i  d is tor t i .   

Ma,  s iamo d i  f ronte ad una temat ica po l iedr ica dove la  s f ida ar r iva da d ivers i  or izzont i ,  
ed ha un carat tere mul t i fa t tor ia le .  Per  questo mot ivo,  r i ten iamo oppor tuno a l largare la  nos t ra  
anal is i  suppor tandola con le  s t ime r ipor ta te  da l le  maggior i  organizzaz ion i  mondia l i ,  po iché 
t roppo spesso s i  tende a r iassumere i  prob lemi  a l  mero costo de l  lavoro tout  cour t .  

I l  p r imo focus,  qu ind i  non può che r iguardare  l ’Europa,  un concet to  po l i t ico economico 
che no i  tu t t i  guard iamo con r ispet to ,  condiv idendolo ne i  suo i  p r inc ip i  fondamenta l i ,  ma 
cr i t icandolo ne l le  log iche s t r ingentemente monetar is te .            

L ’Europa a 25 Stat i  rappresenta un g igante che produce 9 mi la  mi l ia rd i  d i  euro d i  PIL  
a l l ’anno,  con una popolaz ione d i  452 mi l ion i  d i  c i t tad in i ,  rappresentando,  ne l  contesto mondia le ,  
un quar to  degl i  scambi  commerc ia l i  g lobal i .  

L ’ ingresso d i  d iec i  nuov i  paes i  de l l ’ex  b locco sov ie t ico ha a l largato i  conf in i  po l i t ic i  de l la  
comuni tà  con 70 mi l ion i  d i  nuov i  c i t tad in i  che ent rano in  Europa por tando in  dote c i rca 400 
mi l iard i  d i  euro d i  PIL,   30 mi l ion i  d i  nuova forza lavoro ,  d i  cu i  5  mi l ioni  d isoccupat i .   

Un d ivar io  soc ia le  ed economico impor tante che impone  a l l ’Europa la  necess i tà  d i  
in tegrare ed inc ludere i  nuov i  ar r ivat i  i l  p iù  ve locemente poss ib i le .  

 I l  tut to ,  in  presenza d i  un conf ronto che s i  g ioca t ra  g igant i ,  con l ’ in ter locutore pr inc ipa le  
g l i  Stat i  Uni t i ,  motore de l l ’economia mondia le ,  a t tua lmente in  d i f f ico l tà  a  causa del  suo 
imponente def ic i t  commerc ia le .  In  a l t r i  termin i ,  una locomot iva che appare  oggi  in  for te  
d i f f ico l tà ,  la  cu i  s t ra teg ia  basata su l la  sva lu taz ione de l la  moneta non ha por ta to  i  f ru t t i  sperat i  a  
causa de l la  concorrenza as ia t ica e c inese in  par t ico lare (FIGURA 1,  TAVOLA 1,  FIGURA 2) .   

Le prev is ion i  d i  d ivers i  is t i tu t i  (global  ins ight  -  f inanc ia l  t imes )  ind icano un ra l lentamento 
de l l ’economia mondia le ,  con un tasso d i  inc remento par i  a l  3 ,3% su base annua nel  2005 
r ispet to  a l  4% d i  c resc i ta  reg is t ra to  ne l  2004.  Se cons ider iamo che,  ne l  lungo per iodo,  i l  tasso d i  
c resc i ta  medio è  s ta to  de l  3 ,1%, la  prospet t iva appare incer ta .  
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 A questo punto occorre aggiungere che i l  cos to de l le  mater ie  pr ime,  in  par t ico lar  modo 
quel lo  de l  pet ro l io ,  è  in  cont inua cresc i ta  tendenzia le .   Questo por ta  un ’area come quel la  
europea,  non autonoma energet icamente ed in  a l t re  r isorse pr imar ie ,  a  d i fenders i ,  u t i l i zzando 
tu t t i  g l i  s t rument i  che at tua lmente può met tere in  campo.  Tra quest i  c ’è  la  cos iddet ta  “po l i t ica  
de l l ’  Euro For te”  (TAVOLA 2) .  

 I l  2005,  secondo le  prev is ion i  p iù  mira te  a l la  d imensione reg ionale,  vede g l i  Stat i  Uni t i  e 
la  Cina pro tagonis t i  de l la  cresc i ta g lobale,  s ia  r ispet to  a l l ’Europa nel l ’a rea euro,  s ia  r ispet to  
a l l ’a rea Paci f ico -  As ia  (Cina esc lusa) .  

 Sono in  ra l lentamento anche le  economie de l l ’  Amer ica Lat ina,  mentre per  quel lo  che 
r iguarda i l  Nord Af r ica ed i l  medio Or iente,  le  prev is ion i  sono d i  una cresc i ta  per  i l  2005 per  po i  
ra l lentare ne l  2006.   

 Nel lo  scenar io ,  brevemente descr i t to ,  s i  inser isce l ’Europa.  Un g igante che ne l  tempo ha 
ra l lentato  la  sua marc ia  e  che deve recuperare compet i t iv i tà .  In fa t t i ,  ne l  1991 i l  PIL europeo 
superava d i  1000 mi l iard i  d i  euro quel lo  s ta tun i tense (5800 MLD d i  euro Europa – 4800 MLD d i  
euro Stat i  Uni t i ) ,  ne l  2002 g l i  Stat i  Uni t i  superano l ’Europa d i  1500 MLD d i  euro r ispet to  a l  PIL  
europeo (CENSIS,  2004) .  

 Questo quadro accennato rappresenta la  car t ina d i  tornasole d i  l inee d i  po l i t ica  
economica f in  qu i  adot ta te,  che forn iscono e lement i   per  comprendere in  quale contes to 
in terag isce i l  nost ro  set tore (TAVOLA 3,  FIGURA 3,  FIGURA 4,  FIGURA 5,  FIGURA 6,  TAVOLA 
4,  TAVOLA 5) .  

Tut to  questo per  met tere un punto  su l lo  “s ta to  de l l ’a r te ”  ed ind iv iduare qual i  proposte i l  
s indacato i ta l iano in tende sot toporre a i  nost r i  in ter locutor i ,  tenendo ben present i  qual i  s iano i  
pa le t t i  e  le  nuove regole de l  g ioco in t rodot te  con Maast r icht  ed i l  pat to  d i  s tab i l i tà .  St rument i  che 
d i f f ic i lmente pot ranno essere modi f icat i  s ign i f i cat ivamente,  che non possono essere pres i  a  
g iust i f icaz ione de i  fa l l iment i  d i  un esecut ivo che brancola ne l  bu io ,  ma,  che inev i tab i lmente,  
in f luenzano l ’ indust r ia  i ta l iana de l  mobi le .  

 I l  rappor to  OCSE pubbl icato in  quest i  g iorn i  (2005 – OECD Factbook)  in terpo la to  con i  
dat i  d i  Eurostat ,  c i  permet tono d i  produrre una fo tograf ia  de i  30 paes i  p iù  sv i luppat i  aderent i  
a l l ’o rganizzaz ione (senza Cina ed Ind ia) .   

 L ’OCSE co l loca l ’ I ta l ia  t ra  i  pr imi  in graduator ia  per  i l  PIL (a l  6°  posto)  mentre la  co l loca 
a l  20° posto per  i l  dato de l  PIL pro-capi te .  

 Nel l ’anal is i  de l  PIL pro-capi te  cons iderando i l  percorso negl i  anni  da l  1990 a l  2002 
r ispet to  a l la  media OCSE, l ’ I ta l ia  segue una d inamica negat iva,  f ino a sprofondare a l  quar tu l t imo 
posto (megl io  d i  no i  c i  sono:  Polon ia ,  Grec ia ,  Por togal lo ,  Spagna,  I r landa) .  

 I l  tasso d i  d isoccupaz ione a  lungo termine,  ca lco la to  come rappor to  percentua le  de i  
d isoccupat i  per  p iù  d i  12 mesi  su l  to ta le  de i  d isoccupat i ,  vede l ’ I ta l ia  con un pess imo penul t imo 
posto (58,2% fa peggio  so l tanto la  S lovacchia) .  
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 Per  quanto  r iguarda i l  dato de l  “se t tore de l la  conoscenza”,  somma d i  spese in  r icerca e  
sv i luppo,  educaz ione pubbl ica  e  pr ivata e  ne l  set tore de l l ’ in format ica,  l ’ I ta l ia  è  a l la  25° 
pos iz ione (qu in t ’u l t ima) .  

 I l  dato co l legato a l  numero de i  r icercator i  per  ogni  mi l le  occupat i  c i  vede a l  27° posto 
( terz ’u l t imi ,  peggio d i  no i  so l tanto Turch ia  e  Mess ico) .  

Per  “ le  capac i tà  manager ia l i ” ,  in f ine,  l ’ ind ice  OCSE, ca lco la to  su 16 Paes i ,  vede l ’ I ta l ia  a l  
10° posto dopo I r landa,  F in landia ,  Aust ra l ia,  Por togal lo ,  Franc ia ,  Regno Uni to ,  Stat i  Uni t i ,  
Grec ia ,  Germania.  

 Pur  tenendo presente  che a lcuni  parametr i  OCSE sono ef fe t t ivamente azzardat i  per  
misurare le  capac i tà  compet i t ive,  dobbiamo r i f le t tere su quest i  ind icator i ,  per  comprendere  la  
d i rez ione da segui re .   

 I  nodi  s t ru t tura l i  de l l ’economia i ta l iana dov ranno,  qu ind i ,  tener  conto d i  come c i  
pos iz ion iamo in  rappor to  a i  fa t tor i  endogeni  d i  squ i l ib r io  de l l ’economia e de l  mercato g lobale.  

 Per  mol t i  economist i  la  de loca l izzaz ione ( in tesa come processo d i  decent ramento d i  
a lcun i  process i  produt t iv i ,  pur  mantenendo in  I ta l ia  i l  cont ro l lo ,  l ’assemblaggio  e  la  
proget taz ione de i  prodot t i ,  oppure de loca l izzaz ione tout -cour t  de l  prodot to  mantenendo i l  
cont ro l lo  qual i tà  e  la  proget taz ione r icerca sv i luppo)  e  la  in ternaz ional izzaz ione ( in tesa come 
processo d i  t rasfer imento de l le  az iende d i re t tamente su i  mercat i  de l  consumo e quind i  de l le  re t i  
commerc ia l i )  rappresentano le  d i re t t r ic i  pr inc ipa l i  de l  fu turo de l l ’ indust r ia  mani fa t tur iera i ta l iana.  

 La compet i t iv i tà  sarebbe d i re t tamente corre la ta  a  quest i  process i ,  a  causa de l  basso 
costo de l  lavoro,  e  qu ind i  per  d iminu i re  i  cost i  d i  produz ione ed avere  un mig l ior  rappor to  su l  
CLUP,  in  grado d i  competere con l ’expor t  mondia le  e  contemporaneamente essere present i   ne i  
mercat i  f ina l i  d i  consumo nei  paes i  emergent i  (C ina,  Ind ia ,  Russ ia ,  Bras i le) .  

 Tenendo presente la  rea l tà  produt t iva de l  nost ro  paese carat ter izzata da una marcata 
spec ia l izzaz ione mani fa t tur iera per  la  s t ru t tura indust r ia le ,  organizzata ne i  d is t re t t i ,  e  
carat ter izzata da P.M. I . ,  questa po l i t ica  c i  sembra ve l le i tar ia !   

Eppure,  a lcuni  economist i  ed op in ion is t i  vedono la  r iso luz ione de l la  compet i t iv i tà  e  la  
d i fesa de l  Made in I taly  con i l  processo “v i r tuoso”  de l l ’  in te rnaz ional izzaz ione e de l la  
de loca l izzaz ione.   

Noi  non condiv id iamo questa impostaz ione!  

Ma nemmeno s iamo miopi  d i  f ronte ad un processo d i  de loca l izzaz ione che s i  è  g ià  
ampiamente  d i f fuso e s tab i l izzato e d i  un processo d i  in ternaz ional izzaz ione d i  a lcune imprese 
in  fase avanzata (Snaidero,  Natuzz i ,  Fantoni .  Cal l igar is ,  e tc . ) ,  e c i  ch ied iamo,  se questa  
impostaz ione,  s ia  suf f ic iente ad af f rontare ef f icacemente un processo p iù  ampio e p iù  complesso 
ne l l ’economia g lobal izzata.  
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 Vogl iamo quind i  espr imere a lcune perp less i tà  ed in ter rogat iv i  d i  ord ine macro-economico 
genera le .  

 A nost ro  parere la  so la  in ternaz ional izzaz ione e de loca l izzaz ione non r iso lvono le  
prob lemat iche de l  mantenimento e  lo  sv i luppo del la  compet i t iv i tà  de l le  nost re  indust r ie .  Infa t t i ,  
mentre  no i  par l iamo,  i  nost r i  compet i tor i  as ia t ic i  sv i luppano process i  d i  “dumping  commerc ia le” ,  
f ina l izzato esc lus ivamente a l la  conquis ta  d i  nuove fe t te  d i  mercato.  La bef fa  è  che i  nost r i  
compet i tor i  sanno bene che ne l le  economie d i  mercato occ identa l i  c i  sono e lement i  s t ru t tura l i  
de l  costo per  un i tà  d i  prodot to  d i f f ic i lmente compr imib i l i ,  dove,  i  d i r i t t i  soc ia l i  sono  innervat i  ne l  
complesso tessuto de l le  economie l ibera l i  un i tamente a i  d i r i t t i  d i  c i t tad inanza pol i t i ca – soc ia le  
ed economica,  che segnano i l  “punto d i  non r i torno”  de l le  modal i tà  d i  lavoro de i  c i t tad in i  de l le  
democraz ie  l ibera l i .  La  concorrenza as immetr ica ( fa ls i f icaz ione march i ,   f inanz iament i  s ta ta l i ,  
e tc .  anche se la  CINA  e  l ’ INDIA sono ent ra te  a  far  par te  de l  WTO) d is t rugge occupazione e  
d i r i t t i  e  met te  in  d iscuss ione la  sosten ib i l i tà  de i  s is temi  d i  wel fare  ne l le  economie occ identa l i ,  
operando su l  “dumping  soc ia le”  (SCHEMA 1) .    

 L ’ in ternaz ional izzaz ione ha de i  l imi t i  ogget t iv i  in  quanto d i f f ic i lmente prat icab i le  in  paes i  
t roppo lontan i ,  po l i t icamente compless i  ed a  r isch io  degl i  s tess i  invest iment i .  A suppor to d i  
questo reg is t r iamo un decremento  de l l ’ ind ice  de l l ’expor t  i ta l iano passa de l  4 .5% ne l  1995 a l  
2 ,9% del  2004 (dat i  banca d ’ I ta l ia) .  

 A questo r iguardo,  non poss iamo d iment icare che in  I ta l ia  le  imprese mani fa t tur iere con 
p iù  d i  500 addet t i  sono c i rca 600,  non p iù  d i  40 hanno un fa t turato super iore a  500 mi l ion i  d i  
euro (dat i  ISTAT -  UNIONCAMERE) .  

 Tra i  punt i  d i  c r i t ic i tà  de l le  imprese i ta l iane v i  è  una ev idente  po lver izzaz ione,   una 
tendenza sempre p iù  sp iccata a l  nanismo,  a l l ’ ind iv idual ismo,  ad una scarsa manager ia l i tà ,  una 
de ludente reddi t iv i tà  ed una scarsa propensione ag l i  invest iment i  e ,  da l l ’a l t ra ,  le  prob lemat iche 
s t ru t tura l i   come la  re te  commerc ia le  e  d is t r ibut iva e d i  rappresentare un ’economia d i  
t rasformazione de l le  mater ie  pr ime.   

Se po i  ved iamo i  dat i  re la t iv i  a l la  capac i tà  d i  espor taz ione,  osserv iamo che l ’ I ta l ia  è  
d iv isa in  t re .  C ’è  i l  nord-  est  che ar ranca ma mant iene ,  i l  cent ro  che mant iene una bassa 
capac i tà  espor ta t iva ed i l  sud,  con dat i  insuf f ic ient i  (SCHEMA 2) .  

 A l t r i  punt i  c r i t ic i ,  anche se protes i  verso u l te r ior i  impor tant i  potenz ia l i tà ,  sono i  d is t re t t i ,  
aree a for te  spec ia l izzaz ione produt t iva,  dove le  PMI possono espr imere megl io  una sp iccata  
imprendi tor ia l i tà ,  ma dobbiamo reg is t rare un sostanz ia le  d is in teresse compless ivo ad un 
ra f forzamento degl i  in teress i  co l le t t iv i   ne l  g ioco  “GLOCALE”.  

 L ’ ins tab i l i tà  monetar ia  da so la  genera scompensi  e  innesca una maggiore o  minore  
compet i t iv i tà  t ra  i  mercat i ,  a presc indere da a l t r i  fat tor i   produt t iv i .  

 I  rappor t i  d i  cambio con eccess iva osc i l laz ione de l le  monete è dec isa da i  paes i  g ià  for t i .  



 I l  p rob lema,  secondo d ivers i  economist i  t ra  cu i  Paolo Savona,  “sarebbe d i  rendere i l  
mercato veramente g lobale con una s tab i l i tà  monetar ia  e  l ibera c i rco laz ione de l  lavoro ed uno 
standard minimo sociale ,  dove l ’a t tua le  meccanismo è cost ru i to  in  modo ta le  che red is t r ibu isce 
i l  reddi to  e  la  r icchezza fuor i  da ogni  cont ro l lo  democrat ico che impover isce ta lun i  e  ar r icch isce 
a l t r i ,  paes i  e  persone,  rendendo meno c iv i le  la  conv ivenza mondia le”  (Paolo  Savona  -  I l  
r i formis ta  6  g iugno 2005) .  

 Se  a  quest i  fo togrammi sommiamo i  prob lemi  de l l ’apprezzamento de l l ’euro che in  t re 
anni  (2001 – 2004)  è  c resc iu to de l  30%,  ne v iene fuor i  un ’ immagine quantomeno cont raddi t tor ia  
(FIGURA 7,  TAVOLA 6) .  

 Se quest i  sono a lcuni  de i  prob lemi  e  cons ider iamo questa po l i t ica esc lus iva 
insuf f ic iente,  qual i  po l i t iche met t iamo in  campo per  ra f forzare le  nost re  indust r ie  mani fa t tur iere 
a l  f ine d i  mantenere le  pos iz ion i  conquis ta te  e  r i lanc iarc i  verso d i  nuov i  mercat i .  

 Nel l ’u l t imo decennio,  ed in  par t ico lare ne l l ’u l t imo b iennio ,  i l  commerc io  estero i ta l iano 
ha reg is t ra to  un for te ar re t ramento so lo  in  par te  recuperato ne l  2004.  

 L ’ I ta l ia  ne l  1996 era ar r ivata ad essere i l  terzo paese a l  mondo per  sa ldo commerc ia le 
a t t ivo.  Oggi  ne reg is t ra  un pass ivo d i  400 mi l ion i  d i  euro (TAVOLA 7) .  

 In  questo quadro compless ivo de l l ’economia i ta l iana ed in ternaz ionale i l  nost ro  set tore  
s i  è  inser i to e  g ioca una par t i ta impor tante (TAVOLA 8,  TAVOLA 9,  FIGURA 8) .  

In  questo contesto in ternaz iona le s i  muove da sempre i l  set tore legno-mobi le-
ar redamento che sv i luppa un vo lume d i  a f far i  par i  a  220 MLD d i  do l lar i .  D i  questa  notevo le  mole  
d i  produz ione e d i  scambio c i rca la  metà de l  va lore è r i fer i ta  a i  mobi l i  e  le  sue component i  con 
una produz ione d i  mobi l i  che è rea l izzata per  i l  59% r ispet t ivamente da:  U.S.A. ,  I ta l ia ,  
Germania,  Giappone,  Canada,  Regno Uni to ,  Franc ia) .  

Nel le  pr ime lavoraz ion i  pr imeggiano invece i  Paes i  come:  Canada e USA,  un i tamente a  
quest i ,  s i  s tanno af facc iando su l  mercato g lobale la  Males ia ,  la  Federaz ione Russa,  l ’  Indonesia  
ed a l t r i .  

 I  maggior i  impor ta tor i  d i  legname grezzo sono g l i  Stat i  Uni t i  e  i l  Giappone,  segui t i  da i  
Paes i  europei  t ra  cu i  l ’ I ta l ia ,  grande t rasformatr ice in  prodot to  f in i to ,  e  la  Cina,  “new ent ry ” ,  che 
dopo l ’ I ta l ia  è  grande t rasformatr ice de l  legno in  mobi l i .  

Vo lendo r iassumere i  t rend reg is t ra t i  e  quel l i  fu tur i ,  poss iamo d i re  che:  da l  1990 a l  2000 
s i  è  ass is t i to  ad una cresc i ta  sostenuta de l  set tore.  Nel  2001 s i  è  r iscont ra ta  una cont raz ione de l  
mercato che è po i  r ip reso ne l  2002 e i l   2003-2004.  Nel  2005-2006 s i  prevede,  come g ià  
accennato precedentemente,  un progresso de l  PIL mondia le  (TAVOLA 14) .  

 In  questo scenar io ,  le  s t ime d i  c resc i ta  de l  commerc io  mondia le  de l  mobi le  prevedono un 
progresso de l  6% nel  2005 e de l  7% ne l  2006.  I l  va lore corrente in  MLD d i  do l lar i  s ta tun i tens i  è  
s t imato in torno a i  76 MLD d i  do l lar i  U.S.A.  ne l  2005 e,  82 MLD d i  do l lar i  s ta tun i tens i  ne l  2006 
(FIGURA 20) .  
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 Nel la  car t ina 1 s i  r iassumono in  s in tes i  le  d imension i  de i  mercat i  ne l  2004 e le  prev is ion i  
de l  2005.  (CARTINA 1)  

 Nel l ’ana l is i  che c i  apprest iamo a descr ivere l ’ indust r ia  in ternaz ionale de l  mobi le  s i  
concentra  su 60 paes i  che c i  permet te  d i  moni tor izzare due fenomeni :  l ’ in ternaz ional izzaz ione e  
la  de loca l izzaz ione.  

 Per  l ’Europa l ’a l largamento de l l ’area economica de l l ’euro  da 15 a 25 e po i  a  28 membr i .  
(TAVOLA 13)  

 I  60 paes i  compless ivamente hanno prodot to  c i rca 210 MLD d i  do l lar i  USA nel  2003.  

 La popolaz ione ammonta a 4,6 MLD d i  ab i l i ta t i ,  i l  75% c i rca  de l la  popolaz ione mondia le .  

 La tavo la  16 fo tografa i l  set tore de l  mobi le  per  reg ion i  geograf iche.  

 S i  ev ince che l ’Unione Europea,  con l ’aggiunta d i  Norvegia e Sv izzera,  Stat i  Uni t i  
d ’Amer ica e Canada,  rappresentano i l  75% del  consumo d i  mobi l i ,  su una popolaz ione che non 
raggiunge i l  20% (19%) de l  to ta le .  Mentre l ’As ia  e  l ’a rea del  Pac i f ico sommano 3  MLD d i  ab i tant i  
ma con so lo  i l  20% del  consumo compless ivo d i  mobi l i .  

 I  paes i  pr inc ipa l i  espor ta tor i  d i  mobi l i  vengono fo tografat i  ne l  graf ico.  (FIGURA 21)  

 L ’anal is i  de l  per iodo 1995-2004 c i  consegna un quadro profondamente modi f icato.  
L ’ I ta l ia  s i  conferma 1° in  graduator ia  per  vo lume d i  espor taz ion i ,  la  Cina avanza a l  2°  posto,  i l  
Canada da l  5°  a l  4°  posto,  la  Polon ia  da l l ’  8°  a l  5° ,  g l i  Stat i  Uni t i  da l  3°  a l  6°  posto,  come s i  
ev idenz ia  da l  graf ico (21) .  

 Dal  quadro appena descr i t to ,  l ’ana l is i  che ne der iva d imostra a lcune d inamiche 
congiuntura l i  che s i  possono r iassumere in  6  punt i :  

•  L’un ione Europea a  15 perde 12 punt i  in  percentuale d i  
espor taz ione;  

•  I  nuov i  10 membr i  guadagnano 5 punt i  percentua l i ;   

•  I l  Nord Amer ica acquis ta  1  punto percentua le ;  

•  Le aree de l l ’As ia  e  de l  Pac i f ico guadagnano 6 punt i  percentua l i ;  

•  La d inamica de l le  impor taz ion i  neg l i  Stat i  Uni t i  è  in  cresc i ta  d i  12  
MLD d i  do l lar i  US$ dal  1995 a l  2003;  

•  Un incremento d i  paes i  che espor tano in  par t ico lare da l la  Cina,  
Canada,  Mess ico.  

S in te t izzando,  a  f ianco de i  7  paes i  leader ,  ne l  commerc io  in ternaz ionale d i  mobi l i ,  s i  
a f facc iano la  Cina e la  Polon ia .  

I l  2003 ha presentato una r ipresa de l l ’economia mondia le  non omogenea t ra  aree 
d iverse.  Stat i  Uni t i ,  Europa cent ro-or ienta le ,  Cina ed Ind ia  hanno sv i luppato  una cresc i ta  
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dinamica.  I  paes i  de l l ’a rea euro,  i l  Giappone e l ’Amer ica Lat ina hanno avuto,  invece,  una 
cresc i ta  meno accentuata.  

A questo propos i to  vediamo le  d inamiche de i  5  pr inc ipa l i  Paes i  impor ta tor i .  (F IGURA 18)  

In  questo quadro l ’ I ta l ia  s i  conferma i l  pr inc ipa le  espor ta tore,  pur  segnando i l  passo 
r ispet to  a l la  Cina,  Canada e Polon ia  che invece vedono un for te  incremento espor ta t ivo  
(FIGURA 19) .  

I l  tu t to  in  presenza d i  un grado d i  penet raz ione de l  mercato de l  mobi le ,  misurato come 
rappor to  f ra impor taz ion i  e  consumi ,  che per  l ’ in tero mercato mondia le   è  avanzato  de l  18% nel  
1995 a l  30% nel  2003 con una prev is ione che ar r iverà a l  35% nel  2005 (FIGURA 26,  TAVOLA 
17) .  

Negl i  Stat i  Uni t i  l ’ incremento segna un sa ldo negat ivo per  l ’ impor t  par i  a  16 MLD d i  U$ 
a l l ’anno e questo è un e lemento che deve far  r i f le t tere! !  

Le prospet t ive per  un incremento ne i  mercat i  in ternaz ional i  de l  mobi le  è  qu ind i  
un ’oppor tun i tà  che può essere co l ta  da l l ’ indust r ia  de l  mobi le  i ta l iana!  

Ci rca i l  50% del  commerc io  mondia le  de l  mobi le  v iene assorb i to  dagl i  s tess i  paes i  
produt tor i ,  p iù  accentuato in  Europa 64%, p iù  contenuto ne i  paes i  de l l ’a rea NAFTA (USA,  
Canada,  Mexico)  per  i l  40%,  As ia  e  Pac i f ico per  i l  50%.  

Questo determina f luss i  commerc ia l i  impor tant i  che possono essere rappresenta t i  come 
segue:  

•  Dai  paes i  as ia t ic i  verso g l i  Stat i  Uni t i  (57%) 

•  Dal l ’Europa verso g l i  Stat i  Uni t i  ( l ’ I ta l ia  in  pr imis)  

•  Dai  paes i  de l l ’area europea a 25 verso la  Germania 

I l  tu t to in  presenza d i  una s t ru t tura d i  mercato mobi l ie ro  t ip izzata per  grandi  produt tor i .  

Vo lendo tentare una c lass i f icaz ione poss iamo d i re  che (FIGURA 17) :   

Stat i  Uni t i ,  Germania,  Giappone,  Franc ia ,  Regno Uni to  s i  carat ter izzano per  essere aree 
produt t ive ad e levato  consumo in terno,  a l to  reddi to  pro-capi te ,  impor tant i  cost i  de l la  
manodopera e b i lanc ia  commerc ia le  in  genere negat iva.   

Per  quanto r iguarda invece Canada,  Scandinav ia ,  I ta l ia ,  anche quest i  paes i  hanno a l t i  
reddi t i  pro-capi te  e ,  come tu t te  le  economie occ identa l i ,  cost i  de l  lavoro e levato,  ma hanno 
vantaggi  d ivers i f icat i .  

-  I l  Canada e la  Scandinav ia  hanno grandi  r isorse foresta l i  e  po l i t iche 
d i  s f ru t tamento raz ionale ed eco-compat ib i le  de l la  r isorsa legno;   

-  l ’ I ta l ia  i  d is t re t t i  indust r ia l i  ed i l  des ign (TAVOLA 30) ;   
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I  Paes i  emergent i  come la  Cina,  l ’ Indonesia  e  la  Males ia  ma anche la  Polon ia  la  Repubbl ica  
Ceca e  l ’Amer ica la t ina con i l  Bras i le  ed i l  Mess ico,  hanno grandi  r isorse foresta l i ,  basso cos to 
de l la  manodopera,  un reddi to  pro-capi te  medio basso.  

Focus,  qu ind i ,  su l l ’ I ta l ia  e  su l la  sua at tua le  s i tuaz ione economica che investe 
inev i tab i lmente i l  nost ro  set tore produt t ivo che,  a  p ieno t i to lo ,  r isu l ta  esserne una de l le  s t ru t ture 
por tant i .  

La cresc i ta impercet t ib i le  de l l ’economia i ta l iana,  nonostante la  congiuntura mondia le  
favorevole de l  2004,  è  da at t r ibu i rs i  ad a lcune debolezze s t ru t tura l i  de l  nost ro  s is tema 
produt t ivo,  non,  cer tamente,  legate  a l  fa t tore lavoro che invece ha aumentato e non d i  poco la  
sua produt t iv i tà  tota le  in  un contesto d i  sp in te  sa lar ia l i  contenute.  

Quel lo  che è apparso scendere in  quest i  anni ,  secondo le  u l t ime r i levaz ion i  OCSE, è la  
produt t iv i tà  de l  cap i ta le  che,  a  nost ro  avv iso,  ha prodot to  debol i  per formances  de l le  espor taz ion i  
a  f ronte d i  una domanda mondia le  che ch iede prodot t i  con maggiore contenuto tecnolog ico.  

Questo c i  s ta  esponendo a process i  d i  concorrenza mondia le  p iù  d i  a l t re  economie 
avanzate e c i  por ta  ad ef fe t tuare a lcune r i f less ion i  su l  S is tema I ta l ia .  

La pr ima è che l ’ indust r ia  mani fa t tur iera i ta l iana inc ide per  i l  15% per  addet t i  ed  i l  13,5% 
in  termin i  d i  va lore aggiunto su l  to ta le  de l la  mani fa t tura de l l ’UE A 25.  Sul la  s t ru t tura  
d imensionale de l  nost ro  set tore produt t ivo carat ter izzato da micro imprese è s ta to  r i levato un 
dato per  cu i  la  reddi t iv i tà  e  la  produt t iv i tà  ind icano mig l ior i  per formance nel le  imprese maggior i  
r ispet to  a l le  p icco le  imprese (TAVOLA 19) .  

La seconda è quel la  legata a l  basso numero medio d i  addet t i  per  impresa.  A f ronte d i  una 
media d i  3 ,8  in  I ta l ia  s i  r iscont ra  una media UE a 25 d i  5 ,4  e  d i  6 ,6  addet t i  ne l l ’UE a 15.  

In  a l t r i  termin i ,  negl i  u l t imi  anni  le  PMI hanno avuto per formances  peggior i  r i spet to  a  
quel le  d i  maggior i  d imension i .  Ma i l  72% del l ’occupazione è concentra to  ne l le  PMI,  ecco i l  
perché s iamo preoccupat i  e  foca l izz iamo la  nost ra  a t tenz ione su l  s is tema produt t ivo.   

Le Medie  Grandi  Imprese,  invece,  hanno consegui to  mig l ior i  per formances  medie pur  
avendo i l  28% degl i  occupat i .  Invest iment i ,  R icerca & Sv i luppo sono le  l inee su cu i  hanno 
operato le  Medie e  Grandi  Imprese impor tant i ,  mig l iorando per  loro lo  scenar io  de l la  
compet iz ione in  rappor to  a l l ’economia i ta l iana.  (TAVOLA 29) .  

Ma c ’è  d i  p iù .  I l  ra l lentamento de l l ’economia i ta l iana sv i luppa,  ma non sorprende,  
fenomeni  u l ter ior i  d i  t rasformazione de l  mondo del  lavoro  con una occupazione in  cresc i ta  ne i  
serv iz i ,  ed in  d iminuz ione nel l ’ indust r ia  mani fa t tur iera,  mani festando un quadro mutato a l le  
rad ic i  ed in  progress iva maturaz ione (TAVOLA 18) .  

La r icompos iz ione s t ru t tura le  de l l ’occupazione su i  serv iz i  a  scapi to  de l  mani fa t tur iero è  
dovuta pr inc ipa lmente a l l ’aumento  de l  costo de l  lavoro per  un i tà  d i  prodot to  (CLUP),  a  causa,  
come g ià  det to ,  de l l ’a r re t ramento de l la  produt t iv i tà  de l  cap i ta le .  C iò  a  conferma d i  er ra te  
po l i t iche incent ra te  ad appesant i re  i l  car ico f isca le  e  cont r ibut ivo su l  lavoro d ipendente,  che è a 
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discapi to  s ia  de l  lavora tore (con una d i f ferenza t ra  net to  in  busta e  lordo  in torno a l  30-40%)  
(TAVOLA 12,  FIGURA 9)  s ia  de l le  imprese (costo ca lco la to  in  93 punt i  fa t to  cento la  base (193 
costo imprese i ta l iane,  159 Spagna,  145 Regno Uni to ,  dat i  Conf indust r ia) .  

I l  “Made in  I ta ly ”  ( rappresentato da a l imentar i ,  abb ig l iamento,  mobi l i  d ’ar redamento,  
prodot t i  in  meta l lo) ,  ne l  1996 rappresentava i l  45% del le  espor taz ion i  mani fa t tur iere i ta l iane.  Da i  
dat i  de l  2002 questo compar to  è  sceso d i  2  punt i  percentua l i  e  de l  3 ,4% su sca la  mondia le .  Dal  
1996 a l  2003 la  quota  i ta l iana de l l ’expor t  verso i  mercat i  mondia l i  s i  è  r idot ta  de l  20% (dat i  
Banca d ‘ I ta l ia  2005) .   

I l  terz iar io ,  in teso come soc ie tà  d i  serv iz i  a l le  imprese,  cost i tu isce ormai  i l  75% del le  
imprese i ta l iane con i l  60% degl i  addet t i  (TAVOLA 20) .   

I  d isoccupat i  in  I ta l ia  ne l  2004 r isu l tano 1.960.000 -  d i  cu i  935.000 d i  lunga durata  -  con 
una d is t r ibuz ione ormai  consol idata d i  uno spar t iacque t ra  nord  e sud,  (TAVOLA 21,  FIGURA 
29) ! !  

L ’economia sommersa con c i rca 3 mi l ion i  d i  addet t i  e  10 mi l iard i  d i  euro in  va lore 
corrente (  dat i  OCSE) s ta  raggiungendo l ive l l i  in immaginab i l i  ! !   

S i  ass is te  a l la  r ipresa de l  fenomeno ben noto de l  t rasfer imento a l  cent ro-nord d i  
d isoccupat i  de l  mezzogiorno,  un vero nomadismo del  lavoro! !   

S i  ass is te  nuovamente  a l la  composiz ione de l la  d isoccupazione non spec ia l izzata  ed a 
bassa sco lar i tà  (TAVOLA  22,  23,  24) ! !  

L ’aumento degl i  occupat i  e  la  contestua le  d iminuz ione de l  tasso d i  d isoccupazione in  una 
fase d i  bassa cresc i ta  de l  PIL s i  sp iega,  fac i lmente,  se depurata da s t rumenta l i  le t ture d i  par te ,  
qual i :  

la  regolar izzaz ione,  dovuta in  uno s ta to  democrat ico,  de i  lavorator i  ex t racomuni tar i  
avv ia ta  ne l  2002 ed i l  suo proseguo è i l  pr imo e lemento  che ha implementato g l i  occupat i .  (da 
227 mi la  pos iz ion i  lavorat ive a 380 mi la  de l  2003)  (FIGURA 30) .  

i  lavor i  a t ip ic i  o  megl io  non a tempo indeterminato (TAVOLA 25,  26) .  

Poss iamo af fermare s ia  impercet t ib i le  l ’ impat to  che la  r i forma del l ’ IRPEF ha avuto su l  
s is tema del la  red is t r ibuz ione e de l  car ico f isca le ! ! ! !  E v is to  l ’aumento de l le  tar i f fe  ind i re t te  i l  
potere d ’acquis to  de l le  famig l ie  è  d iminu i to  (TAVOLA 27) ! !  

Se ten iamo conto de l la  leg is laz ione v igente dobbiamo sot to l ineare che,  a l la  f ine de l  
2004,  c ’è  s ta ta  la  d isappl icaz ione (D.L.  69/1989)  de l la  rest i tuz ione a i  lavorator i  d ipendent i  de l  
f isca l -drag da l  2001 a l  2004.  

Sul l ’economia de l la  conoscenza l ’ I ta l ia  è  ar re t ra ta ! !  

 I l  l i ve l lo  d i  spesa pubb l ica per  l ’ i s t ruz ione che è ancora insuf f ic iente (4 ,8% sul  PIL I ta l ia  
5 ,4% U.E.)  r ispet to  a i  pr inc ipal i  paes i  avanzat i  (F IGURA 32,  33) .  
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I l  s is tema inf rast ru t tura le  ed i l  s is tema cred i t iz io  sono f rag i l i  ! ! !   

I l  d ivar io  f ra nord e sud è ev idente (TAVOLA 11) ! !  

In  questo contesto i ta l iano ed in ternaz ionale s i  muove i l  set tore de l  legno-arredamento.  
Un set tore impor tante de l l ’economia i ta l iana,  essendo i l  secondo nel  mani fa t tur iero i ta l iano per  
numero d i  imprese at t ive ed i l  sesto in  termin i  d i  occupat i ,  cont r ibuendo per  i l  15% a l  sa ldo 
at t ivo mani fa t tur iero i ta l iano.  

Volendo provare a fo tografare la  s t ru t tura e  g l i  andament i  poss iamo d i re :  

-  Negl i  anni  2002 e  2003 l ’andamento de l la  produz ione s i  è  ch iuso r ispet t ivamente 
con una d iminuz ione de l  3 ,7  e  de l  3 ,8%. 

-  I l  2004 dopo una cresc i ta  de l la  produz ione de l  1° semestre,  s i  è avv ia to  verso 
un “ t rend”  meno pos i t ivo,  ma a l la  f ine ha ch iuso con un + 2,4%. 

-  I  dat i  consol idat i  de l  2004  vedono i l  set tore mobi l i  con un genera le  aumento de l  
fa t turato  +1,8% del le  vendi te  in  I ta l ia  +1,9,  ed un p iù  moderato aumento de l le  
espor taz ion i  +1,6%,  r ispet to  a l  2003,  in  un contesto,  come abbiamo v is to  in  precedenza,  
d i  una genera le  cresc i ta  de l l ’expor t  europeo e de l  commerc io  mondia le  de i  mobi l i  ne l  
2004,  che reg is t ra  però un aumento notevole  de l l ’ impor t  d i  mobi l i  de l  16,8%. 

Le imprese to ta l i  de l  legno e de i  mobi l i  r isu l tano ne l  2004 83.894 le  imprese,  con 412.403 
addet t i .  La media r isu l ta  d i  3 ,2  addet t i  per  impresa.  

I l  fa t turato de l  sot toset tore mobi le-ar redamento cogl ie  una tendenza preoccupante a  
f ronte d i  un aumento de l  fa t turato  de l l ’1 ,8% nel  2004.  Non s i  è  recuperato la  perd i ta  reg is t ra ta  
ne l  2003 par i  a l  4 ,1%, con un sa ldo negat ivo de l  -2 ,1%,  ed una d iminuz ione de l la  quota d i  
espor taz ione che passa da l l ’1 ,7% a l l ’1 ,5%,  a f ronte d i  una cresc i ta  de l la  domanda mondia le  d i  
mobi l i  ar redamento de l  6% in  va lore espresso in  euro.  

Perd iamo compet i t iv i tà ,  la  quota mondia le  de l l ’expor t  i ta l iano d i  mobi l i  è  scesa dal  12% 
nel  2000 a l l ’11% ne l  2003 ed a l  10% del  2004,  prevedendo un u l ter io re ca lo  ne l  pr imo semestre 
2005.  

        I l  tu t to  in  presenza d i  un quadro mul t i fa t tor ia le  che pot rebbe appesant i rs i  a  causa 
de l  costo de l  pet ro l io ,  de l l ’ i r r i levante ef fe t to  IRPEF e de l  mancato recupero de l  Fisca l -Drag,  i l  
“Fa l l -Out” ,  la  r icaduta,  su i  consumi ,  sarà ev idente,  con ef fe t t i  come:  

-  un ca lo  de l la  domanda in terna ne l  prodot to  d i  fasc ia  corr ispondente a quel la  
media;   

-  un aumento de i  prodot t i  d i  preg io  e  d i  a l ta  fasc ia ;  

-  una cresc i ta  de i  prodot t i  d i  bassa fasc ia ,  quest ’u l t ima genera lmente legata a l le  
impor taz ion i  da i  Paes i  emergent i .  
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Per le  espor taz ion i ,  invece,  s i  prevede ancora un “ t rend”  d i  tenuta o d i  leggera perd i ta ,  
con l ’avanzata d i  a lcun i  Paes i  produt tor i  ed espor ta tor i  d i  mobi l i  ne l la  fasc ia  media–bassa de l  
mercato (Cina,  Indones ia ,  Ta i landia ,  Mess ico,  Bras i le ,  Polon ia ;  Romania,  Russ ia  e  Balcani )  
graz ie  a i  bass i  cost i  d i  approvv ig ionamento,  dovut i  ad una mass icc ia  po l i t ica d i  forestaz ione,  a l  
basso costo  de l  lavoro,  ed in  genera le  una scarsa o ines is tente po l i t ica d i  qual i tà  e  s icurezza 
de l  lavoro.  Un vero e propr io  “DUMPING” ne l  mercato mondia le .  

 L ’ I ta l ia  è  leader  mondia le ,  un i tamente con la  Germania,  per  l ’espor taz ione d i  macchine 
per  la  lavoraz ione de l  legno dove t rasfer iamo i l  nost ro  know – how a i  paes i  emergent i ,  spesso 
r icevendone cont ra f faz ion i  e  copiature de i  brevet t i ;  c red iamo che questa po l i t ica  d i  fur to  de l la  
tecnolog ia  debba essere  immediatamente srad icata.  

Un punto d i  forza a nost ro  avv iso c i  sarebbe e s i  ch iamano d is t re t t i  indust r ia l i .  S is temi  
loca l i  a  for te  spec ia l izzaz ione produt t iva che permet tono impor tant i  economie d i  sca la .  

Pur  non ent rando ne l  mer i to  tecn ico-economico e soc ia le  de l  s is tema,  osserv iamo che la  
d i f fus ione del l ’ indust r ia  de l  legno –  ar redamento su l  ter r i tor io  s i  d is t ingue per  la  presenza d i  una 
economia d i  agglomeraz ione carat ter izzata da economie d i  sca la .   

Buona par te  de l l ’o r ig ina l i tà  i ta l iana s i  sp iega schemat icamente,  da una par te ,  con la  
f less ib i l i tà  produt t iva de i  d is t re t t i  indust r ia l i ,  da l l ’a l t ra ,  con i l  pr imato del la  qual i tà  ed or ig ina l i tà  
de l  des ign.  

I  punt i  d i  o r ig ina l i tà  e  d i  forza de i  d is t re t t i  s i  basano su l lo  sv i luppo or izzonta le  de l la  
produz ione con una cont inua r imodulaz ione de l  processo produt t ivo,  basato su un ’economia d i  
sca la ,  conferendo a l  s is tema – d is t re t to  una grande f less ib i l i tà  produt t iva,  s t re t tamente 
connessa a l la  domanda est remamente f rammentata.  

L ’ ingresso dec is ivo de l  des ign ne l  processo d i  fabbr icaz ione indust r ia le   ha innescato  
negl i  anni  ’50 un t rend in  cont inua evoluz ione a cu i  ass is t iamo ancora oggi .  

Per  cu i  poss iamo af fermare che i l  successo de l l ’ indust r ia  mobi l iera  i ta l iana è legato a l  
d is t re t to,  ed i l  d is t re t to a l  des ign e v iceversa.  

Gl i  scenar i  fu tur i ,  qu ind i ,  a  nost ro avv iso,  d ipendono dai  compor tament i  co l le t t iv i ,  da l le  
imprese,  da l le  is t i tuz ion i ,  da i  lavorator i  e  da l  s indacato che l i  rappresenta.  

Gl i  e f fe t t i  de l la  g lobal izzaz ione de l  mercato mondia le  s i  possono e s i  devono af f rontare  
con uno s forzo comune,  dove la  concentraz ione indust r ia le  ed i l  quadro  de l le  capac i tà  
compet i t ive de i  d is t re t t i  debbono t rovare c i t tad inanza in  una nuova pol i t ica indust r ia le ,  ne l  
creare da par te  de l le  is t i tuz ion i  un quadro  d i  fa t tor i  che favor iscano i  vo lumi  economic i  
de l l ’ indust r ia  mani fa t tur iera i ta l iana,  con innovaz ion i  ed or ig ina l i tà  de l  prodot to  e  
contestua lmente mantenere e ra f forzare la  base occupazionale.  

Anche se in  r i tardo,  ne l  set tore de l  mobi le  a lcuni  process i  d i  concentraz ione sono s ta t i  
avv ia t i  sot to  la  sp in ta  de l la  grande d is t r ibuz ione:  
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•  Per cogl iere  le  oppor tun i tà ,  è  necessar io  concer tars i  s ia  per  le  grandi  fo rn i ture s ia 
per  la  grande d is t r ibuz ione in  re laz ione a l  va lore ed a i  vo lumi  t rat ta t i ;  

•  Fronteggiare la  necess i tà  d i  una sempre maggiore penetraz ione de l le  impor taz ion i  
t ra inate da l la  grande d is t r ibuz ione organizzata (GDO);  

•  Acquis i re  una maggiore conoscenza e  r icerca de l la  domanda in terna ed 
in ternaz iona le su l  rappor to  qual i tà /prezzo (che invece posseggono g l i  u f f ic i  
acquis i t i  de l la  GDO).  

         A lcune imprese leader  fanno da bat t is t rada a quest i  process i ,  soprat tu t to  incent ra t i  su l la  
in ternaz iona l izzaz ione e  de loca l izzaz ione del le  pr ime lavoraz ion i ,  ma g l i  eccess iv i  egoismi  a  la  
mancanza d i  una dec isa in iz ia t iva su l la  f i l ie ra  de l  “Made in I ta ly ”  o de l  “Made by I ta ly ”  non 
accenna a concret izzars i ,  non è suf f ic iente e non corr isponde agl i  in teress i  compless iv i  la  
po l i t ica lobbis t ica svo l ta  da l le  assoc iaz ion i  indust r ia l i ,  chiusa ed incent ra ta  ne l  so lo  bus iness 
de l le  f iere.  La compl ic i tà  de l l ’  I .C.E.  non dovrebbe segui re le  l inee t racc ia te  f ino ad oggi  ma,  
favor i re  po l i t iche e s t ra teg ie  co l le t t ive de l  “Made in I ta ly ” ,  de i  d is t re t t i ,  de l le  PMI,  de l le  
is t i tuz ion i  reg ional i ,  e  de i  consorz i  d i  aggregaz ione r i fugendo dal l ’ in f luenza de l le  organizzaz ion i   
lobb is t iche.  

Nel la  graduator ia  mondia le  ne l le  pr ime 300 imprese d i  mobi l i  ved iamo so l tanto due 
imprese i ta l iane (Snaidero-Natuzz i ) .  Del le  10-20 imprese i ta l iane p iù  grand i  queste sono 
loca l izzate ne i  d is t re t t i  p iù  impor tant i  ed hanno in  media  un fa t turato  in torno a l  70% r ispet to  a  
tu t to i l  d is t re t to .  

E ’  qu ind i  ev idente i l  legame in t imo t ra  imprese leader  e  tessuto de l  PMI ne l  d is t re t to ,  che 
in  genere assumono i l  ruo lo  d i  serv iz io  a l le  grandi  imprese.  

Sostanz ia lmente s i  sp iega così  la  notevo le  mole d i  espor taz ion i ,  che pur  avendo i l  des ign 
t ra  i  fa t tor i  d i  vantaggio compet i t ivo pr inc ipa le ,  deve essere accompagnato da un a l to  l ive l lo  d i  
serv iz i  che so l tanto le  grandi  imprese r iescono ad ass icurare ne i  mercat i  es ter i .  

La de local izzaz ione del la  produz ione soprat tu t to  de l le  pr ime fas i  d i  lavoraz ione s ia  ne i  
paes i  de l l ’es t ,  s ia  ne i  nuov i  paes i  de l l ’U.E.  è  in  fase avanzata e a l t r i  process i  sono in  a t to .  In  
par t ico lare:  

•  La cresc i ta  d imensionale per  in tegraz ione or izzonta le ,  che s f ru t ta  un ’economia d i  
sca la  ne l la  catena de l  commerc io  su l  mercato in terno d isponendosi  così  ad una 
maggiore capac i tà  organizzat iva ne l  mercato estero ( t r iveneto e nord-est ) ;  

•  Per i  produt tor i  spec ia l is t ic i  la  tendenza a l  cont ro l lo  d i  tu t to  i l  s is tema del la  
commerc ia l izzaz ione del  va lore e  de l la  d is t r ibuz ione f ina le ,  con po l i t iche d i  
march io  ne i  mercat i  dove operano;  
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•  Le az iende leader  ne l la  produzione d i  a l ta  fasc ia  e  de l  des ign d i  tendenza 
operano verso una s t re t ta  in tegraz ione ne l la  d is t r ibuz ione f ina le  
in ternaz iona l izzata e  mira ta  a l la  moda.  

In  quest i  process i ,  i  d is t re t t i  indust r ia l i  rappresentano l ’humus in  cu i  i  vantaggi  
compet i t iv i  r iescono a v ivere ed a sv i luppars i :  f less ib i l i tà  e  des ign,  a  cu i  a f f iancare in f rast ru t ture  
e condiz ion i  “ambienta l i ”  favorevol i  a l lo  sv i luppo,  anche perché a nuove tendenze in tervengono 
nuovi  prob lemi  e  nuov i  scenar i .  

Dato i l  quadro de l ineato,  s i  prof i lano s t ra teg ie  d i  in ternaz ional izzaz ione de l  set tore che 
segnano una cont inu i tà  degl i  s t rument i  u t i l i zzat i  (soprat tu t to  d i  lobb ies ) ,  ma sono in  cant iere 
a l t r i  s t rument i  ed in iz ia t ive per  recuperare compet i t iv i tà? 

Le sce l te  s t ra teg iche protese verso una maggiore compet i t iv i tà  sono rappresentate da l la  
r iorganizzaz ione produt t iva,  in  a t to  ed in  “progress ” ,  u t i l i zzando “ l ’outsourc ing ” ,  l a  
dever t ica l izzaz ione e la  de loca l izzaz ione produt t iva un i tamente a l la  r icerca d i  mercato su  
semi lavorat i  e  component i .  

A l la  prova de i  fa t t i ,  queste nuove s t ra teg ie  appl icate hanno prodot to  a l t r i  prob lemi  d i  
processo,  cons iderando la  f rammentaz ione e la  dever t ica l izzaz ione a t tuata da mol te  az iende,  
come ad esempio:   

-  l ’a f f idab i l i tà  de i  forn i tor i ,   

-  la  qual i tà  de i  prodot t i ,   

-  i l  cont ro l lo  e  d i rez ione de l le  produz ion i  de loca l izzate a l l ’es tero,   

-  la  qual i tà  de i  serv iz i  conness i  a l la  proget taz ione,   

-  la  consegna de i  prodot t i ,   

-  i  tempi  d i  consegna c l ient i  ed a l t re  problemat iche p iù  par t ico lar i  come i  
“cont ract ” ,e  la  par t icolare produz ione ne l la  cant ier is t ica navale ,  le  grand i  
comuni tà  e  le  sed i  is t i tuz ional i .  

Dobbiamo cons iderare,  po i ,  g l i  invest iment i  in  tecnolog ia ,  come i l  s is tema dei  mater ia l i ,  
che negl i  anni  è  passata da l  pannel lo  a l la  quest ione de l  “des ign” ,  co l legato a i  nuov i  mater ia l i  
( tecnopol imer i  -  microf ibre) ,  a i  nuov i  process i  d i  vern ic ia tura e luc idatura ed a i  nuov i  component i  
tecn ic i  come g l i  e le t t rodomest ic i  ed a l   fa t tore moda.  

Le d i f f ico l tà de l la  produz ione s tanno da una par te ,  ne l la  scars i tà  d ’ is t i tu t i  spec ia l izzat i  in  
r icerca e tecnolog ia  de i  mater ia l i  e ,  da l l ’a l t ra ,  ne l  saper  t rasformare la  r icerca appl icata in  
produz ione indust r ia le .  I  proto t ip i ,  l ’ ingegner izzaz ione,  la  produz ione,  la  commerc ia l izzaz ione e  
la  comunicaz ione,  necess i tano d i  r i sorse umane,  che r isu l tano sempre p iù  scarse e d i  d i f f ic i le  
reper imento su l  mercato.  Persone spec ia l izzate at t raverso percors i  d i  produz ione e lavoro  o  
formazione cont inua,  con un ef fe t t ivo fabbisogno d i  scuo le profess ional i  dedicate a l  set tore e 
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col legate ad un proget to  d i  va lor izzaz ione dei  lavor i ,  che in terag iscano in t imamente con i l  
s is tema produt t ivo.  

A l t ra  d i f f ico l tà  è  dovuta a l la  produz ione d i  cop ie  e  cont ra f faz ion i ,  da par te  d i  az iende 
estere,  anche a causa de l la  mancata po l i t ica d i  “ t racc iab i l i tà ”  de l  prodot to  i ta l iano.  

I l  co l legamento con i l  s is tema dei  d is t re t t i  ed i  march i  d i  d is t re t to  spec ia l izzat i ,  in  
par t ico lar  lavoraz ion i  come -  Manzano per  le  sedie  o  Matera/  Bar i  per  i  mobi l i  imbot t i t i  -  
pot rebbe appor tare va lore aggiunto e recuperare immagine de l  Made in I ta ly  o de l  Made by 
i ta ly .  

La d is t r ibuz ione ed ass is tenza a l la  re te  vendi ta  e  post  -  vendi ta  ed i l  co l legamento con la  
grande d is t r ibuz ione organizzata (GDO) è essenz ia le !  

Come a l t re t tanto impor tante è  i l  manten imento de l le  po l i t iche d i  promozione co l le t t iva  
( t rade -  promot ion )  come f iere,  most re  autonome,  convegni ,  e  quanta l t ro  serva a far  conoscere i l  
Made in  I ta ly ,  anche at t raverso le  re t i  is t i tuz ional i  de l l ’ I .C.E.  e  de l le  sedi  d ip lomat iche,  
co invo lgendo o l t re  a l le  imprese leader ,  anche le  PMI,  s ia  le  imprese e le  organizzaz ion i  
ar t ig iane,  i  d is t re t t i  ed i  consorz i  che s i  conf rontano ne l l ’economia g lobale .  

 

CONCLUSIONI 

 

Ci sono a questo punto  d iverse angolature da l le  qual i  s i  possono osservare g l i  scenar i  
descr i t t i  (suf f ragat i  da dat i  e  graf ic i  che rendono le  a f fermazion i  suppor ta te  da e lement i  
concret i ) ,  dove luc i  ed  ombre impongono la  necess i tà  d i  assumers i  le  propr ie  responsabi l i tà ,  
in iz iando un nuovo corso ne l le  re laz ion i  indust r ia l i  e  ne i  rappor t i  is t i tuz ional i  a  tu t t i  i  l ive l l i .  

Pens iamo d i  assumere in iz ia t ive inc is ive,  a f f rontando i  prob lemi  che af f iorano ed 
approntare un p iano d i  proposte conv incent i ,  r ispondendo pos i t ivamente a l  ques i to :  se l ’ I ta l ia  d i  
f ronte a l  dec l ino o  a l la  metamorfos i  de l l ’ indus t r ia  i ta l iana sarà capace d i  in terpretare i  segnal i  
che g l i  vengono da tu t te le  d i rez ion i .  

I l  quadro de l  set tore è  s ta to  contestua l izzato e suppor ta to  da font i  che ind icano una 
congiuntura  che modi f ica s t ru t turalmente i l  nost ro  compar to .  Se i l  quadro è condiv iso ed 
accet t iamo d i  pos iz ionarc i  per  v incere la  s f ida de l la  compet iz ione g lobale s i  pone l ’es igenza 
d i  fare s is tema:  “un proget to  per  la  d i fesa e lo  sv i luppo”  dove tu t t i  dovremmo fare la  nost ra  
par te ,  in iz iando dal  s indacato,  che con questa in iz ia t iva lanc ia  un segnale  ch iaro ed 
inequivocab i le .   

I l  set tore non è in  una del le  tante cr is i  c ic l iche d i  bassa congiuntura economica ma,  s i  
t rova ad af f rontare un passaggio cruc ia le  verso una profonda t rasformazione,  una 
metamorfos i  g ià  in  fase avanzata,  mentre a f f iora  una nuova arch i te t tura economica.  Per  
a f f rontare e f f icacemente questa prospet t iva,  dobbiamo in  pr imo luogo dare  v is ib i l i tà  a l  
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set tore in  un contesto in ternaz ionale ed europeo e cost ru i re  s t rument i  d i  “governance 
po l i t ica par tec ipata” .  Pens iamo ad una s t rumentaz ione innovat iva de l le  re laz ion i  indust r ia l i  
a t t raverso la  cost i tuz ione d i  un s is tema b i la tera le  dove i l  moni toraggio ed i l  metodo del la  
concer taz ione su l  set tore s ia  in  grado d i  gest i re  impor tant i  is t i tu t i  cont ra t tua l i  e  svo lgere un 
ruo lo  ne l le  po l i t iche indust r ia l i ,  s t rateg iche per  i l  set tore.  

Responsabi l i tà  condiv ise qu ind i ,  verso una vera ed inc is iva az ione verso le  po l i t iche 
set tor ia l i  a l  f ine d i  o t tenere una sede is t i tuz ionale a  l ive l lo  d i  governo cent ra le  e  ne l le  aree 
s is tema,  ne i  d is t re t t i  indust r ia l i ,  ne l le  reg ion i  dove è concent ra to  i l  mobi le  e  l ’a r redamento.   

Per  quanto  concerne i l  tavo lo  po l i t ico t ra  is t i tuz ion i  d i  governo organizzaz ion i  
s indacal i  e  organizzaz ion i  imprendi tor ia l i  la  nos t ra  pressante r ich iesta è  d i  assumere da 
par te  de l la  po l i t ica  in iz ia t ive coerent i  ed organiche r i fuggendo dagl i  in tervent i  a  p ioggia.  

Tenendo conto che i l  paesagg io indust r ia le  de l  novecento è s ta to sommerso ( la  
po lar izzaz ione d i  un nuc leo d i  grandi  imprese pubbl iche e  pr ivate at torn ia to  da una mir iade 
d i  a t t iv i tà  minor i ) ,  la  nuova arch i te t tura economica,  è  sostanz ia ta  da un progress ivo  
af fermars i  de l le  medie  imprese ed un groppuscolo d i  “mul t inaz ional i  tascabi l i ” ,  ovvero di  
imprese for temente in ternaz ional izzate (per lop iù  por ta te  ad ag i re  in  mercat i  d i  n icch ia ,  in  
grado d i  s f ru t tare i l  coord inamento de l la  produz ione,  de l la  catena de l  va lore  e de l la  
d is t r ibuz ione ne l lo  scacchiere g loba le) .  

E ’  necessar ia  conseguentemente  una nuova innervatura economica ed indust r ia le ,  
t ra lasc iando da una par te ,  lamentaz ion i  e  recr iminaz ion i  e  da l l ’a l t ra  i r robustendo e consol idando 
la  nost ra  indust r ia  mani fa t tur iera ed i  suo i  punt i  d i  forza,  ormai  insuf f ic ient i  a  f ronteggiare la  
s f ida de l  mercato mondia le .  

 L ’ I ta l ia  è  in  recess ione (con un –  0,6% del  PIL OCSE),  con un ’ indust r ia  mani fa t tur iera 
che ar ranca ed i l  nost ro  set tore che r iduce g l i  spaz i  produt t iv i  e  commerc ia l i  ne l  panorama 
mondia le ,  verso i l  po lo  de l  so lo  lusso,  dove in terag iscono r is t ru t turaz ion i  e  metamorfos i  verso un 
set tore d i  n icch ia .  

Gl i  ind icator i  che r iscont r iamo sono tu t t i  verso questa d i rez ione,  l i  abb iamo ind icat i ,  ne 
sot to l ine iamo la  per ico losa invo luz ione produt t iva ed occupazionale ,  ne segna l iamo l ’er ra ta  
anal is i  e  g l i  ind i r izz i  s t ra teg ic i .  

Le pesant i  r icadute soc ia l i  sono g ià  rea l tà .  Cer to  peccheremmo d i  presunz ione se 
af fermass imo che con le  nost re proposte saremmo fuor i  da l la  cr is i  e  la macchina s i  
r iv i ta l izzerebbe.  

La po l i t ica  però,  dovrebbe ascol ta re e  r i f le t tere ed agi re  d i  concer to  con  produt tor i  ed  
imprendi tor i .  

I  lavorator i  con le  nuove regole su l  mercato de l  lavoro  s i  sono f less ib i l izzat i  f ino a l la  
precar ie tà !  Con i l  cont ra t to   (CCNL) hanno a l largato la  poss ib i l i tà  de i  dator i  d i  lavoro 
ne l l ’u t i l i zzo degl i  orar i  d i  lavoro aumentando produt t iv i tà  ed abbassando i  cost i  d i  produz ione.  
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Gl i  imprendi tor i  in  ques t i  anni  hanno rea l izzato un d iscreto accumulo d i  r isorse,  in  gran 
par te  ind i r i zzato verso le  rendi te ,  g l i  immobi l i ,  le  banche,  i  mass-media e ne l le  po l i t iche d i  
lobb ies,  incoraggiat i  da una po l i t ica f isca le  che ha favor i to  i l  r ient ro  d i  cap i ta l i  nascost i  
a l l ’es tero,  la  rendi ta  immobi l iare e non ha agi to  e f f icacemente su l l ’evas ione f isca le ,  le  rendi te  
f inanz iar ie  ed i l  lavoro sommerso.   

I l  ruo lo  de l la   po l i t ica dovrebbe quind i  ag i re  ne l  creare le  condiz ion i  “ambienta l i ”  per  i l  
r i lanc io  d i  tu t te  le  compet i t iv i tà ,  comprese quel le  d i  una burocraz ie  lenta,  macchinosa,  dove i l  
mercato è sconosc iu to ,  s ia  a  l ive l lo  s ta tua le  cent ra le ,  s ia  ne l le  reg ion i  e  ne l le  az iende a  capi ta le  
pubbl ico.  

Non vogl iamo una po l i t ica d i r ig is ta ,  ma condiv isa,  tenuto conto de i  nuov i  or izzont i  
cont inenta l i .  Non poss iamo r imanere “amorf i ”  ed ass is tere a forze d i  governo che at t ivano 
un ’ i r responsabi le  popu l ismo ind i r izzato a l l ’Europa,  quas i  fosse un “ lev ia tano” !  

Nel  ch iedere tavo l i  concer ta t iv i  “ t r i la tera l i ” ,  ch ied iamo d i re t tamente ad ogni  Is t i tuz ione 
pubbl ica,  a  par t i re  da l  Min is tero per  le  a t t iv i tà  produt t ive e da l  Min is tero de l  Wel fare,  d i  
assumere le  propr ie  responsabi l i tà  in  mer i to a l le  po l i t iche indust r ia l i  e  set tor ia l i  e  qu ind i  a l le  
misure d i  sostegno per  lo  sv i luppo d i  un set tore così  impor tante.  

Da questo punto d i  v is ta  occorre fare ch iarezza,  r ispet to  a i  poss ib i l i  in tervent i  che 
verranno def in i t i .  A l  cent ro  occorre  met tere la  d i fesa e la  promozione dei  set tor i  mani fa t tur ier i ,  e  
qu ind i  de l  mobi le ,  e  de l  “made in  I ta ly” .  Questo è impor tante perché spesso s i  maschera la  
completa assenza d i  po l i t iche indust r ia l i  con parz ia l i  proposte d i  “po l i t ica de i  fa t tor i ” .  Tornare  
invece a po l i t iche set tor ia l i  s ign i f ica dare cent ra l i tà  a  compar t i  “ labour  in tens ive”  in  grado d i  
garant i re  ancora ne l  nost ro  Paese,  e  in  Europa,  una produzione indust r ia le  e  ar t ig ianale,  in  
grado d i  competere con le  a l t re  aree for t i ,  pr ima ancora  che con le  economie emergent i  de i  
Paes i  in  v ia  d i  sv i luppo.  

Tut to  c iò  premesso,  occorre avere i l  buon senso,  ma anche i l  coraggio,  d i  se lez ionare le  
proposte per  i l  set tore,  ind iv iduando percors i  e  sce l te  operat ive che d iano ruo lo  e f fe t t ivo e  a  
tu t t i  i  sogget t i  ch iamat i ,  a  var io  t i to lo ,  a  gest i re le  po l i t iche indust r ia l i .  

I  percors i  ed i  ruo l i  che le  par t i  soc ia l i  debbono persegui re  dovranno por tare a l la  
cost ruz ione d i  sogget t i  operat iv i  a t t raverso un s is tema b i la tera le ,   dotandolo d i  funz ion i  d i  
osservator io  che moni tor izz i  le  s i tuaz ion i  congiuntura l i  e  s t rut tura l i  de l  set tore e  de l le  aree 
s is tema,  e ne ind ich i  ind i r izz i  coerent i  d i  po l i t ica indust r ia le  qual i :   

la  formazione profess ionale e cont inua in  re laz ione a i  fabbisogni  ed  a l le  profess ional i tà  
r ich ieste da l le  imprese ed a l la  r iqua l i f icaz ione dei  lavorator i ,  i l  rappor to  con le  agenz ie  format ive  
in  grado d i  suppor tare le  maest ranze ne l la  prevenz ione e la  s icurezza e de l l ’  ambiente d i  lavoro  
e che in tervengono ne l la  gest ione de l le  in iz ia t ive ut i l i  a  favor i re  l ’ incont ro  t ra  domanda e of fer ta  
d i  lavoro.  Prevedendo misure d i  accompagnamento de i  per iod i  d i  mobi l i tà  e  misure d i  sostegno a 
reddi to  ne i  s i t i  p rodut t iv i .  
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I l  “pat to”  che occorre  s t r ingere t ra  le  imprese r iguarda la  miss ione produt t iva ed i l  
mantenimento de i  l ive l l i  d i  sv i luppo e d i  tenuta occupazionale.  Ciò impl ica un processo d i  
r iorganizzaz ione e r is t ru t turaz ione profondi ,  che in teress ino tu t ta  la  f i l ie ra ,  da l le  imprese 
leaders,  a l la  subforn i tura,  a l le  s t ru t ture d i  commerc ia l izzaz ione.  L ’or izzonte deve essere  
rappresenta to da l l ’ innovaz ione cont inua e quind i  dagl i  invest iment i  in  r icerca e sv i luppo,  
soprat tu t to  per  conf igurare un rappor to  d i re t to  t ra  i l  s is tema produt t ivo ed i  mercat i  mondia l i  
ormai  g lobal izzat i ;  

Le cer t i f icaz ion i  sono fondamenta l i  e  ch iaramente non possono so lo  r iguardare la  
provenienza de l le  produz ion i .  V i  è  l ’es igenza,  o l t re  a l  prodot to  ed i l  processo,  de l le  cer t i f icaz ioni  
r iguardant i  l ’ambiente e la  s icurezza o l t re  a l  recepimento  d i  par t ico lar i  “c lausole  soc ia l i ” ,  che 
garant iscano l ’appl icaz ione de i  cont ra t t i  co l le t t iv i  e ,  p iù  in genera le ,  de l le  norme r iguardant i  le  
tu te le  de i  lavorator i ,  anche d i  quel l i  occupat i  presso g l i  s tab i l iment i  es ter i  (ved i  protoco l l i  OIL) ;  

Propr io  le  PMI sono le  rea l tà  p iù  esposte r ispet to  a i  r isch i  de l la  g lobal izzaz ione.  Occorre 
da questo punto d i  v is ta  che le  p icco le  imprese facc iano “s is tema”,  procedendo a in iz ia t ive  
consor t i l i  soprat tu t to  r i fer i te  a i  process i  d i  in ternaz ional izzaz ione e  r ispet to  ad economie d i  
sca la  d i f f ic i lmente rea l izzabi l i  da l le  s ingole imprese.  Natura lmente serve anche che le  PMI  
possano crescere,  accentuando maggiormente  i  process i  d i  concentraz ione,  oggi  mol to  lent i .  
Accorpament i  e  fus ion i  possono essere rea l izzat i  anche con g l i  incent iv i  annuncia t i  con i  
provvediment i  su l la  compet i t iv i tà ,  anche se inadeguat i .  

Dobbiamo cons iderare in  par t ico lare che ne l lo  spec i f ico i l  nost ro  set tore è  formato da 
mobi l i  e  d i  prodot t i  de l  legno,  senza d iment icarc i  che quest ’u l t imo rappresenta una r isorsa 
impor tante per  i l  mercato in terno,  non so l tanto per  i l  va lore commerc ia le  ( l ’ I ta l ia  impor ta  gran 
par te  de l la  mater ia  pr ima)  ma anche per  i l  va lore ambienta le  connesso a l  protoco l lo  d i  Kyoto.  

La mater ia  pr ima:  i l  legno dovrebbe avere  una  pol i t ica at tenta e lungimirante a medio  e  
lungo termine,  per  determinare da una par te  l ’aumento del la  super f ic ie  foresta le  e  da l l ’a l t ra  
render la  r innovabi le  a  f ronte d i  uno s f rut tamento cont ro l la to .  

In  questa d i rez ione lo  Stato e  le reg ion i  debbono svo lgere un ruo lo  s t ra teg ico,  per  
l ’a t tuaz ione d i  un s is tema normat ivo f ina l izzato a l la  rea l izzaz ione d i  p ian i  d i  tu te la ,  gest ione e 
sv i luppo de l le  foreste sot to  i l  pro f i lo  de l l ’aumento to ta le  de l l ’a rea foresta le  ed un progress ivo  
aumento del  prodot to  legno con lo  s t rumento d i  una legge quadro foresta le  (documento 
Val lombrosa cer t i f icaz ione FSC).  

L ’az ione de l le  Is t i tuz ion i  deve garant i re  una cont inu i tà  de l le  po l i t iche foresta l i ,  
formando maest ranze promuovendo forme assoc ia t ive de l la  manodopera  foresta le  e  
favorendo un r ipopolamento de l le  comuni tà  ne l le  zone montane.  

Tenuto conto d i  questa  premessa,  g l i  e lement i  essenzia l i  d ivengono le  in iz ia t ive e le  
proposte da met tere in  campo:  

OCCORRE DA SUBITO! ! ! !  
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1.  at t ivare un tavo lo  s tab i le  d i  concer taz ione t r iangolare naz ionale con l ’Esecut ivo e 
le  Par t i  Soc ia l i  con i l  compi to  d i  moni torare,  ind i r izzare ed at t ivare po l i t iche 
ter r i tor ia l i  e d i  ind i r izzo comuni tar ie  su l  set tore.   

2 .  una pol i t ica d i  nuov i  e  p iù  f less ib i l i  s t rument i  d i  sostegno a l  reddi to  ed una degl i  
ammort izzator i  soc ia l i  es tesa a l le  p icco le  e  medie imprese,  a l le  p icco l iss ime e  
a l l ’a r t ig ianato (TABELLA A3,  A4,  A5,  A6) ;  

3 .  at t ivare una po l i t ica d i  r i lanc io  e  innovaz ione dei  d is t re t t i ,  in  grado d i  ag i re  come 
st rumento terminale de l le  po l i t iche indust r ia l i ,  secondo g l i  ind i r izz i  de l  tavo lo  d i  
concer taz ione anche a t i to lo  consul t ivo;  

4 .  at t ivare con g l i  imprendi tor i  un s is tema b i la tera le  naz ionale e  te r r i tor ia le  –  
d is t re t tua le  (secondo lo  schema cont ra t tua le) ;  

5 .  operare in  seno a l la  Comuni tà  Europea per  o t tenere maggior i  r isorse per  le  
in f rast ru t ture,  r icerca,  sv i luppo,  formazione f ina l izzate a l le  loca l izzaz ion i  ne l  sud  
I ta l ia  e  ne l le  iso le .  

6 .  è auspicabi le  la  sot toscr iz ione d i  un protocol lo  d ’ in tesa t ra  Governo Sindacat i  d i  
categor ia  (FeNEAL,  FICLA,  FILLEA) e  Contropar t i  Imprendi tor ia l i  per  la  
funz ional i tà ,  operat iv i tà  e  s t ru t turaz ione d i  una “governance”  de l  proget to  mirato 
d i  po l i t ica indust r ia le  e  foresta le  s ia  a  l ive l lo  naz ionale che a l ive l lo  ter r i tor ia le ;  

Considerato  i l  cuneo f isca le  su l  lavoro e su l le  imprese,  cer tamente,  non sono suf f ic ient i  
misure esc lus ivamente  “po l i t iche o d i  governance ” ,  ma,  dovremo operare anche con una 
manovra s t ru t tura le  su l la  f isca l i tà  d i  vantaggio ed una po l i t ica d i  incent ivaz ione a l la  produt t iv i tà  
ed a l la  compet i t iv i tà .  Tra queste poss iamo esc ludere f inanz iament i  a  p ioggia ed ass is tenz ia l ismo 
f ine a se s tesso e sot to l ineare l ’ incapaci tà  de l l ’a t tua le  decreto su l la  compet i t iv i tà ,  d i  cog l iere le  
e f fe t t ive necess i tà  de l le  po l i t iche indust r ia l i .   

Dovremmo,  invece,  operare a  nost ro  g iud iz io  secondo uno schema d iverso e  
mul t i fa t tor ia le :  

•  f inanz iare t rami te  i l  CNR e i  cent r i  d i  ecce l lenza,  g l i  s forz i  rea l i  de l  
s is tema de l le  imprese innovaz ion i  tecnolog iche,  ne l la  r icerca,  ne l lo  
sv i luppo de l le  po l i t iche format ive e de l l ’ in teraz ione indust r ia  is t ruz ione;  

•  ind iv iduare misure f iscal i  e  paraf isca l i  che consentano d i  d iminu i re  i l  costo  
de l  lavoro  per  g l i  addet t i  che operano nel  campo del l ’ innovaz ione,  de l la  
r icerca d i  sv i luppo de l  market ing in ternaz ionale,  ne l l ’expor t ,  
ne l l ’ in ternaz ional izzaz ione dei  process i  e  d i  tu t te  le  a t t iv i tà  coerent i  con g l i  
ind i r izz i  d i  compet i t iv i tà  de l  set tore;  

•  at t ivare una po l i t ica d i  incent ivaz ione a l la  cont ra t taz ione co l le t t iva d i  
secondo l ive l lo  che facc ia  emergere una fasc ia  d i  sa lar io  in  nero che le  
az iende ut i l i zzano come misura un i la tera le ;  
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•  stud iare po l i t iche agevolat ive de l le  imprese permet tendo aggregaz ion i ,  
consorz i  e  l ’o rganizzaz ione at t raverso i  d is t re t t i ;  

•  tu te lare la  propr ie tà  in te l le t tua le ,  de l  des ign,  de i  brevet t i  cont ro  le  
cont ra f faz ion i  e  a t t ivare una po l i t ica d i  repress ione e prevenz ione.  

•  Chiedere a l le  nost re  imprese,  s iano esse p icco le ,  medie o grandi ,  d i  
depos i tare march i  e  brevet t i .   

 Barr iere oppor tune come le  quote vanno invece s tud ia te  per  le  impor taz ion i  “ in  dumping” ;  
agendo nel  contempo d i  concer to  con la  Federaz ione Europea dei  S indacat i  e  la  Federaz ione 
Mondia le ,  a f f inché venga accelerata,  l ’ implementaz ione d i  una leg is laz ione soc ia le  e  
g ius lavor is t ica ne i  paes i  dove tu t to  questo è assente,  cost ruendo un s is tema d i  cont ro l lo  de l le  
“c lausole soc ia l i  min ime”  da in t rodurre ne l  s is tema del  WTO; 

•  Occorre cost i tu i re ,  laddove mancano,  oppure ra f forzare cent r i  d i  
ecce l lenza per  l ’ i s t ruz ione,  la  formaz ione e la  formazione cont inua a l  
set tore.  Ta l i  cent r i ,  così  come succede ne i  d is t re t t i  p iù  evo lu t i ,  possono 
po i  ampl iare  la  propr ia  o f fer ta  d i  serv iz i ;  

•  Occorre pensare ad una rev is ione dei  s is temi  d i  cer t i f icaz ione re la t iv i  a l la  
t racc iab i l i tà  de l  prodot to ,  anche a i  f in i  d i  tu te la  de l  consumatore f ina le ,  s ia  
per  quanto r iguarda le  mater ie  pr ime (ne l  r ispet to  de l l ’equ i l ib r io  eco log ico  
e de l l ’economia sostenib i le)  s ia  per  quanto  r iguarda la  cer t i f icaz ione 
soc ia le  (su l  model lo  proposto da l l ’  ILO) che non r iguard i  so lo  le  az iende 
mul t inaz ional i ,  ma,  anche i  cod ic i  compor tamenta l i  e  le  tute le  soc ia l i  ne l le  
PMI e ne l le  az iende ar t ig iane;  

•  Tenuto conto de l l ’es t rema f rammentaz ione produt t iva de l  set tore,  occorre 
favor i re  process i  d i  concent raz ione,  s ia  a t t raverso le  fus ion i  che at t raverso 
forme consor t i l i ,  promosse anche da l le  assoc iaz ion i  imprendi tor ia l i  o  da l le  
loca l i  Camere d i  Commerc io ;  

•  Occorre fac i l i ta re  i l  p rocesso d i  accesso a l  c red i to ,  per  favor i re  le  p icco le  
imprese ed in  genera le  l ’economia meno s t ru t turata ne l le  aree mer id ional i ;  

•  Occorre met tere in  prat ica una po l i t ica d i  d is t r ibuz ione e  
commerc ia l izzaz ione,  anche in  co l laboraz ione con g l i  organismi  de l l ’ ICE.  

La New Economy,  ICT ( Innovaz ione – Compet iz ione – Tecnolog ia)  ne l la  compet iz ione 
g lobale  ha espresso una d iscont inu i tà  con l ’economia t rad iz ionale ed i  compor tament i  degl i  
a t tor i  che v i  in terag ivano.  La nuova economia ha va lor izzato t ra  i  fa t tor i  c ruc ia l i  l ’a f fermazione 
d i  nuov i  sogget t i  e  potenz ia to  i  s is temi  che ut i l i zzano le  economie d i  sca la .  

In  s in tes i ,  i l  s indacato ha tentato  con questa in iz ia t iva d i  lanc iare una s f ida vera ,  in  cu i  
vog l iamo,  poss iamo e dobbiamo c imentarc i  in  un campo d i  gara  vas to e d i f f ic i le ,  cer to  con i  
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nost r i  va lor i ,  coerent i  con la  nost ra  s tor ia  e  come af fermò John Maynard Kaynes “nel  bene e ne l  

male poche cose p iù  de l le  idee governano i l  mondo ”   sper iamo d i  t rovare per  le  nost re  idee 
in ter locutor i  a f f idab i l i .  

 


