
Il 2009 potrebbe es-
sere l’anno della par-
tecipazione.Dopode-
cenni di discussioni e
numerosi tentativi
parlamentari di pro-
durre una norma sul-
la materia, maggio-
ranza e opposizione
hanno trovato un ac-
cordo su un disegno
di legge bipartisan.
Di partecipazione e
democraziaeconomi-
ca si discute fin dal
Dopoguerra, un ri-
chiamo ideale a que-
sto tema fu inserito
nellaCostituzione al-
l’articolo 46. Da ol-
tre sessant’anni la
questione affiora nel
dibattito politico, ri-
chiamata dai grandi
problemi del tempo.
Che si tratti delle tra-
sformazioniprodutti-
vedegli anni ’70, del-
le ristrutturazioni in-
dustriali degli ’80 o
delle privatizzazioni
dei ’90. Oggi è la cri-
si mondiale a far tor-
nare d’attualità la de-
mocrazia economi-
ca. In Italia, però, a
far impennare le pro-
babilitàdi avere final-
mente una legge sul-
la partecipazione so-
no anche una serie di
variabili politiche,
culturali, sindacali;
non ultima, la stessa
composizione del
Parlamento. Insom-
ma, siamo di fronte a
una congiuntura irri-
petibile. Ne parliamo
con il senatoreMauri-
zioCastro (Pdl), rela-
tore di unodei duedi-
segni di legge - l'altro
è quello di Tiziano
Treu (Pd) - di cui il
ddl Ichinoèuna sinte-
si.

Senatore, per la Cisl
quella sulla parteci-
pazione è una batta-
glia storica.Recente-
mente anche dalla
presidentediConfin-
dustria, EmmaMar-
cegaglia, è giunta
un’apertura sull’ar-
gomento. Per le par-
ti sociali è fondamen-
tale che il legislatore

lavori a partire dalle
proprie indicazioni.
Da sempre sono un
sostenitore del mo-
dello partecipativo.
Unmodellochehabi-
sogno di un supporto
legislativo. L’acces-
so a forme partecipa-
tive deve, infatti, es-
serevolontariomaba-
sarsi su un riferimen-
to normativo. Questo
è un momento stori-
co perfetto per realiz-
zare una legge inma-
teria. Anche perché
attraverso la parteci-
pazione si dà alle no-
stre impreseuna supe-
riore qualità competi-
tiva. Per arrivare a
questo punto è stato
fondamentale il crol-
lodelle ideologie, an-
cheantitetiche, che ri-
fiutavano questomo-
dello. Ideologie che
non consideravano
costitutivo il radica-
mento comunitario
della dimensione di
impresa.Oggi questo
radicamento comuni-
tario torna fondamen-
tale.Le impresedevo-
no essere fondate sul-
la capacità di trovare
obbiettivi comuni tra
lavoratori e datori di
lavoro.Unaspettode-
cisivo in Italia. Per-
ché tra le nostre pmi,
solo le aziende che si
riposizioneranno nei
segmenti più alti dei
mercati potranno
competere.Questo si-
gnifica che bisogna
realmente valorizzar-
ne le risorse.

Il nuovo disegno di
legge non è concepi-
to come una norma
che ”cala” dall’alto.
Il ddl offre una vasta
sceltaa impresee sin-
dacati: la possibilità
di stringere accordi
per mettere in prati-
ca almeno 9 tipolo-
gie differenti di par-
tecipazione:dai sem-
plici obblighi di con-
sultazione a carico
delleaziende, all’isti-
tuzione di organismi
congiunti, dalla par-
tecipazione dei lavo-
ratori agli utili, fino

ad arrivare alla par-
tecipazione aziona-
ria dei dipendenti e
al diritto a sedere
con propri rappre-
sentanti nei Consigli
di sorveglianza.
Ognuno potrà sce-
gliere la propria
”versione”?
L’idea è quella di una
sorta di federalismo
contrattuale.Laparte-
cipazionenondeve ri-
cadere negli errori
della meccanicità di
approccio già com-
messi in passato. Ci
sono mille imprese,
mille territori, mille
antropologie diversi.
E ognuno deve sce-
gliere il modello più
coerente con le pro-
prie caratteristiche.
Noi proponiamo la

classicapartecipazio-
ne finanziaria ma an-
che quella gestiona-
le. Una volta scelto
un modello, ognuno
otterrà dei benefici di
carattere fiscale, con-
tributivo ma anche
normativo.La gestio-
nedell'impresadiven-
ta, così, più regolar-
mente affidata alle
parti. E’ molto inte-
ressante anche l’ap-
plicazione del siste-
ma duale, con la par-
tecipazione dei lavo-
ratori al consiglio di
sorveglianza, che è
una funzione strategi-
ca.

In che modo l'appli-
cazione del modello
partecipativo si ap-
plicheràauna realtà
produttivaparticola-
re comequella italia-
na?
Ci sarà una via italia-
na alla partecipazio-
ne. L’Italia non deve
pensare a solo alle
forme riservate alle
grandi impreseclassi-
che. Per esempio per
quanto riguardaquel-
la azionaria, si prova
ad immaginare un
modello fatto appo-
sta per il nostro Pae-
se. Innanzitutto, è
fondamentale la par-
tecipazione agli utili:
qualcosa che permet-
te di rispondere alle
critiche legittime dei
lavoratori sul fatto di
essere chiamati in
causa solo quando le

cose vanno male. Ol-
tretutto, partecipan-
do agli utili si fa scat-
tare, come prodotto
secondario della par-
tecipazione, anche
unmeccanismodi tra-
sparenza rispetto ai
conti dell’azienda.

Per quanto riguarda
la partecipazione
azionaria la legge
ipotizza l’accessopri-
vilegiato dei dipen-
denti al possesso di
azioni o quote di ca-
pitale. Una parte di
retribuzione può es-
sere pagata in azio-
ni, dopo il raggiungi-
mento di determina-
ti risultati. Qui, a so-
stenere gli accordi
entra in gioco anche
la leva fiscale. Scon-
ti ed esenzioni, per
ora di entità limita-
ta.
Le cifre degli sconti

fiscali non sono da
estasi. Questa è stata
una scelta condivisa
e convinta, perché
non volevamo che ci
fossero, nonsolo resi-
stenze culturali, ma
anche contabili, vista
la disastrata situazio-
ne delle finanze pub-
bliche. Meglio parti-
re subito senza spa-
ventare nessuno.

Al di là dei suoi con-
tenuti una legge co-
me questa ha un va-
lore enorme anche
per il percorso che
sta seguendo. Quan-
do non si va allo
scontro il nostro
”pletorico” Parla-
mentodiventapiù ef-
ficiente e anche rela-
tivamente rapido.
Questa norma ha un
valore immenso per
il fatto di essere stata
elaborata attraverso

un lavoro bipartisan.
E ha un valore im-
menso anche perché
dà, in qualche modo,
applicazione all'arti-
colo46 dellaCostitu-
zione, dimostrando
che nella nostra Car-
ta ci sono ancora ele-
menti inesplorati.
L’idea della parteci-
pazioneedellademo-
crazia economicauni-
sce il personalismo
cattolico, il sociali-
smo riformista, la de-
stra sociale, la sini-
stra morandiana: il
meglio delle culture
politiche italiane. La
nuova Repubblica si
deve fondare su alle-
anze di questo tipo.
Questo è un messag-
gio fondamentale
che lanciamo attra-
verso la nostra colla-
borazione.

Ilaria Storti

Intervista aMaurizio Castro (Pdl),
relatore di uno dei due disegni di legge
di cui il testo Ichino è una sintesi.
”Il modello partecipativo ha bisogno
di un supporto legislativo. Ma l’accesso
ad esso deve essere volontario. Ognuno
deve scegliere il modello più coerente
con le proprie caratteristiche”
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