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Presentazione del curatore 
 

 

I l  Se t t imo  rappor to  ADAPT-Int esa  Sanpao lo  sul  we l fare  azi endal e  e  o c cupa-
zional e  in I ta l ia  pres enta  a l  l e t t o r e  nuov i  percors i  d i  appro fondimento ,  pur 
con f e rmando  l ’ impianto  int rodot to  ne l la  pre c edent e  ed iz ione .   

Rimangono f e rme ,  in ogn i  caso ,  l e  pr inc ipa l i  opzioni  metodo log i che  e  la  pro -
spe t t i va  d i  anal i s i  de l  f enomeno ,  che  r e s ta  que l la  de l l e  d inamiche  de i  s i s t emi  
d i  r e lazioni  indus t r ia l i .  S i  t rat ta  d i  una ch iave  d i  l e t tura  non part i c o larment e  
“popo lare”  a i  nos t r i  t empi  ( compl i c e  la c r i s i  de i  c o rp i  in t e rmedi  e  deg l i  at to r i  
de l la  rappres entanza)  e  s in  qui  ancora  poco  e sp lorata  quantomeno  ne l  campo 
de l  we l fare  azi endal e .  Tut tav ia  ques ta  prospe t t i va  d ’ indag ine ,  s in  da l  Primo 
rappor to ,  datato  2018,  c i  è  subi to  apparsa  impres c indib i l e  r i spe t to  a  misure  
che ,  non a caso ,  so l l e c i tano  g l i  sv i luppi  de l  we l fare  non ne l la  t radiz ional e  
d imens ione  pubbl i c i s t i ca  ma in  que l la  propr ia  de i  rappor t i  d i  produzione  e  d i  
lavoro .  Lo s fo rzo  d i  v er i f i care  su l  campo  i  pr imi  per cors i  d i  r i c e r ca  avv iat i ,  
anche  grazi e  a  un s errato  d ia logo  con g l i  operator i  e  i  pr inc ipa l i  pro tagoni s t i  
de l  we l fare  azi endal e ,  ha quindi  permesso  una cont inua evo luzione  de l  rappor to  
neg l i  anni ,  in  l inea  con l e  d inamiche  d i  sv i luppo  de l  f enomeno.  

La pre c i sa  l inea  d i  anal i s i  adot tata  c i  ha consent i to ,  ne l  t empo ,  la messa  a  
punto  di  una s t rumentazione  per  la  misurazione  e  va lutazione  de i  d iv er s i  cas i  
d i  we l fare  azi endal e  ta l e  da consent i r e  ag l i  a t to r i  de l  s i s t ema d i  r e lazioni  
indus t r ia l i ,  co s ì  c ome a i  lavorator i  e  a l l e  imprese ,  una magg iore  consapevo l ezza  
deg l i  e f f e t t i  e  de l l ’ impat to  de l l e  in izia t i v e  e  sper imentazioni  avv ia t e  e  che  c e r -
cano  d i  in t r ec c iare  un modo  moderno  d i  fare  impresa  con  una idea ancora  fo r t e  
e  t e cn i camente  prec i sa  d i  we l fare  qual e  r i sposta  c i o è  a  un b i sogno  r ea l e  d i  
s i curezza  d i  persone ,  comuni tà ,  s e t to r i  produt t i v i .  

Ques to  è  i l  pr inc ipa l e  c ont r ibuto  de l  Rappor to ,  che ,  pur non so t tova lutando  i  
mo l t ep l i c i  nodi  t eo r i c i  e  s c i en t i f i c i  de l la  mater ia ,  s i  propone  d i  r i spondere  a  
una de l l e  pr inc ipa l i  c r i t i c i tà  d i  un f enomeno  dal lo  sv i luppo  f rammentar io  e  
d i s egual e  tanto  per  cont enut i  che  per  are e  d i  in t e rv ento  in funzione  de l  t ipo  d i  
s e t t o r e ,  de l  t er r i t o r io  d i  r i f e r imento ,  de l la  d imens ione  azi endal e ,  de l la  t ipo log ia  
d i  lavorator i  e  de i  cont rat t i  con  cu i  v engono  assunt i .  Come è  s ta to  g ius tamente  
o s s e rvato  da Tiziano  Treu,  « la poss ib i l i tà  di  c ont rastare  un s imi l e  r i s chio  non 
d ipende  da l la  evo luzione  spontanea  de l l e  d inamiche  so c ia l i  e  negozia l i ;  r i ch i ede  
che  l e  var i e  esper i enze  v engano  inser i t e  in un quadro  d ’ ins i eme  che  ne  or i en t i  
l e  pr io r i tà  e  g l i  ob i e t t i v i  de l l e  e sper i enze ,  s enza snaturarne  la  natura  e  i  ca-
rat t e r i  pr ivat i s t i c i»  (Treu ,  2016a,  p .  15) .  E ques to  è  quanto  s i  sono  impegnat i  
a  fare  i  r i c e r ca tor i  d i  ADAPT con la  r edazione  d i  ques to  vo lume e  de i  pre c e -
dent i  Rapport i .   



Si  sp i ega  co s ì  la  propos ta  d i  r i g e t tare  l e t ture  r iduzioni s t i che  de l  f enomeno  vuoi  
qual e  r i spos ta  a l l ’arre t ramento  de l lo  Stato  e  de l  we l fare  pubbl i c o ,  vuoi  anche  
qual e  prat i ca  r i conduc ib i l e  a l la  c .d .  r e sponsabi l i tà  so c ia l e  d i  impresa  ne l la  
prospe t t iva  di  una magg iore  d i s t r ibuzione  de l  va lore  c r ea to  in azi enda,  g razie  
anche  a i  g eneros i  inc ent i v i  e conomic i  che  l o  so s t engono .   

La prospe t t i va  d i  anal i s i  pre s c e l ta ,  que l la  de i  s i s t emi  d i  r e lazion i  indust r ia l i ,  
impone  p iut to s to  d i  r i condurre  i l  c omples so  e  var i egato  f enomeno  de l  we l fare  
azi endal e  dent ro  l e  d inamiche  de l la  nuova  grande  t ras fo rmazione  de l  lavoro ,  
che ,  s empre  p iù ,  l e gano  i  s i s t emi  cont rat tua l i  e  d i  lavoro  a que l l i  de l  we l fare  
(pubbl i co  e  pr ivato)  dent ro  i l  p iù ampio  cont en i to r e  de l  we l fare  o c cupazional e ,  
andando  o l t re  i  s empl i c i  con f in i  f i s i c i  de l la  s ingo la  impresa ,  tanto  da inc idere  
pro fondamente  su l l e  log i che  de l la  produt t iv i tà  e  non so lo  su que l l e  r ed i s t r ibu-
t i v e .  Questo  f ino  a l  punto  d i  c oncorrere  in t e rmini  s t ru t tura l i  a l la  r i s c r i t tura  
de l l o  s cambio  lavoro  cont ro  r e t r ibuzione .   

Trat to  or i g ina l e  de l  Rappor to ,  g iunto  a l la  sua s e t t ima ed iz ione ,  è  c onseguen-
t ement e  i l  lavoro  d i  anal i s i  e  mappatura  de l  vasto  univer so  de l la  cont rat tazione  
co l l e t t i va  (nazional e ,  t e r r i t o r ia l e  e  aziendal e )  s e condo  una prospe t t iva  meto-
do log i ca  d i  re lazion i  indus t r ia l i ,  che  consent e  d i  r i c ondurre  a  s i s t ema una 
p lura l i tà  d i  f ramment i  d i  we l fare ,  che ,  s e  v i s t i  in modo  i so lato ,  o f f rono  una 
l e t tura  parzia l e  e  anche  d is to r ta  de l  f enomeno .  Si  è  fa t to  ut i l izzo ,  a l  r i guardo ,  
de l la  banca dat i  de l  Cne l  (per  i  cont rat t i  nazional i  d i  lavoro )  e  de l la  banca 
dat i  fareContrattazione  (www.farecontrattaz ione. i t ) ,  r ea l izzata  da l  
c en t ro  s tudi  ADAPT e che  cont i ene ,  t ra  l e  a l t r e  co se ,  o l t r e  5 .000 t ra  cont rat t i  
azi endal i  e  t e r r i t o r ia l i .   

I l  Rappor to  è  c o s t ru i to  a  s t ra t i ,  a l  f ine  d i  r i spondere  a l l e  e s i g enze  d i  magg iore  
o  minore  appro fondimento  de i  d iv er s i  l e t t o r i .  Una pr ima sez ione  (par t e  I )  è  
ded i ca ta  a i  nuov i  fo cus  se t t o r ia l i  e  t er r i t o r ia l i  de l la  pres ent e  ed iz ione ,  vo l t i  
ques t ’anno a indagare  l e  d inamiche  d i  sv i luppo  de l  we l fare ,  r i spe t t i vamente ,  
ne l  c omparto  agr i c o lo  e  ne l la  Reg ione  Pug l ia ,  nonché  a l l ’  appro fondiment o  t e -
mat i c o ,  che  s i  conc ent ra ,  in p i ena  cont inui tà  con i  pr imi  due  fo cus ,  su l  rapporto  
t ra  we l fare  e  b i la t e ra l i tà .  Una se conda  s ez ione  (par t e  II)  cont i ene  inve c e  l e  
opzioni  metodo log i che ,  la documentazione  e  l ’appro fondimento  t e cn i co  che  v i ene  
messo  a  di spos iz ione  d i  quant i  sono inte r e s sa t i  anche  a  un appro fondimento  d i  
t ipo  spec ia l i s t i c o  at t raverso :  la  rappres entazione  de l la  d i f fus ione  de l  f enomeno  
in  I ta l ia ;  una propos ta  di  misurazione  e  va lutazione  de l l e  e sper i enze  conc re t e  
d i  we l fare  azi endal e  e  o c cupazional e  at t raverso  la messa  a  punto  di  un Wel fare  
Index;  la  s int e s i  de l l e  pr inc ipa l i  ev idenze  e  t endenze  emerse  dag l i  appro fondi -
ment i  svo l t i  ne i  prec edent i  Rapport i ,  s ia  ne i  s i s t emi  di  r e lazioni  indus t r ia l i  
che  ne l la  d imens ione  t e r r i to r ia l e ;  una rassegna  de l la  vas ta  l e t t e ra tura  d i  r i f e -
r imento ,  u t i l e ,  anche  in  t ermini  de f in i to r i  e  conc e t tua l i ,  per  t rac c iare  g l i  e sa t t i  
per imet r i  de l  f enomeno  de l  we l fare  aziendal e/oc cupazional e .  Chiude  i l  Rap-
por to  la t e rza  s ez ione  (par t e  III) ,  che  è  invec e  c ompos ta  da a l l egat i  che  con-
s entono  d i  avere  un quadro  t eor i co  d i  r i f e r imento  s in t e t i c o ,  g razie  a  una brev e  



s cheda  su l  quadro  normat ivo  d i  r i f e r imento  agg io rnato  a i  più  re c ent i  sv i luppi  
normat iv i  e  un g lo s sar io  de l  we l fare  o c cupazional e .  

Lasc iando  ai  de c i so r i  po l i t i c i  e  ag l i  at to r i  de l  s i s t ema d i  r e lazioni  indust r ia l i  
la  de f in iz ione  deg l i  ob i e t t i v i  d i  pol icy  e  de l l e  r e la t i v e  pr io r i tà ,  con  ques to  
Sett imo rapporto su  I l  welfare  occupazionale  e aziendale  in Ita l ia  c i  
proponiamo  d i  cont inuare ,  per  un ver so ,  ad o f f r i r e  e  agg io rnare  un quadro  
su f f i c i en t ement e  ampio  e  at t endib i l e  d i  in fo rmazioni ,  mode l l i  e  l inee  d i  azione ,  
u t i l e  a or i entare  ne l  mer i to  l e  s c e l t e  d i  lavorator i  e  imprese ,  e  c ont r ibui r e ,  per  
l ’al t ro  v er so ,  a r i condurre  in una log i ca  di  s i s t ema l e  mo l t ep l i c i  e  var i egat e  
e sper i enze  in  at to ,  inquadrando  i l  t ema de l  we l fare  azi endal e  e  o c cupazionale  
p iù  in g enera l e  ne l l ’ambi to  di  que l la  che ,  c ome gruppo  d i  r i c e r ca  d i  ADAPT,  
abbiamo  da t empo  de f in i to  come la  nuova  grande  t ras fo rmazione  de l  lavoro .  
Una t ras fo rmazione  r i spe t to  a l la  qual e  i l  we l fare  azi endal e  e  o c cupazional e ,  
s e  u t i l izzato  corr e t tamente ,  può  rappres entare  uno  de i  pr inc ipa l i  ambi t i  en t ro  
cu i  de l ineare  un nuovo  ord ine  e conomico  e  soc ia l e  che  s ia  so s t en ib i l e  per  la 
f inanza  pubbl i ca  e  funzional e  a l  g ius to  equi l ibro  t ra i s tanze  de l la  produzione  
e  i s tanze  de l la  g ius t iz ia  so c ia l e .  

Michele  Tiraboschi  
Ordinar io  di  d i r i t t o  de l  lavoro  

Univers i tà  deg l i  S tudi  d i  Modena e  Regg io  Emi l ia  
Coordinatore  s c i ent i f i co  d i  ADAPT   



I l  Se t t imo Rappor to  Wel fare  f o r  Peop l e  pers egue  l ’obi e t t ivo ,  co s ì  c ome g ià  
avvenuto  con l e  pre c edent i  ed iz ion i  de l l o  s tudio ,  d i  de l ineare  i  t ra t t i  carat t e -
r izzant i  de l  we l fare  azi endal e  e  o c cupazional e  in  I ta l ia .  

Ques t ’anno l ’anal i s i  s i  è  conc ent rata  sul la  cont rat tazione  co l l e t t iva  in mater ia  
d i  we l fare  azi endal e  ne l  se t t o r e  agr i c o lo ,  ne l  so l co  di  quanto  appro fondi to  ne i  
pre c edent i  Rappor t i  ed  in cont inui tà  evo lu t i va  in mer i to  a i  s e t t o r i  meta lmec -
cani co ,  ch imico - farmaceut i c o ,  a l imentare  e  t e rz iar io ,  d i s t r ibuzione  e  s e rv iz i ,  
nonché  a l  c omparto  ar t ig iano ;  i l  fo cus  t e r r i to r ia l e  è  inve c e  ded i cato  a l la  Pug l ia ,  
c on par t i c o lare  r i f e r imento  a l  s e t to r e  de l l ’agr i co l tura ,  ne l l ’o t t i ca  d i  appro fon-
d i r e  come i l  we l fare  o c cupazional e  possa  rac cordars i  con l e  d inamiche  de l  mer-
ca to  de l  lavoro  e  de l  we l fare  l o ca l e .   

Come d i  c onsue to ,  ac canto  a l l ’anal i s i  d i  un s e t to r e  produt t ivo  e  a l la  fo ca l iz-
zazione  su  uno  spe c i f i co  ambi to  t e r r i to r ia l e ,  i l  Rappor to  cont i ene  po i  un ap-
pro fondimento  t emat i co  che  ques t ’anno  è  s ta to  ded i ca to  a l  ruo lo  f ondamenta l e  
r i v e s t i t o  su l la  mater ia  de l  we l fare  dag l i  ent i  b i lat e ra l i  che ,  su l la  s c ia  de l l e  
pr ime  e sper i enze  in t rodo t t e  neg l i  anni  Novanta ,  in  a l cuni  s e t to r i  hanno  sv i -
luppato  ne l  t empo  una ser i e  s empre  p iù ampia  d i  pre s tazioni ,  vo l t e  a  r i spondere  
a i  pr inc ipa l i  b i sogn i  de i  lavorator i .  

Lo s tudio ,  curato  da l  pro f e s sor  Miche l e  Tiraboschi ,  c oord inatore  de l la  Scuo la  
d i  a l ta  fo rmazione  in r e lazion i  indus t r ia l i  e  d i  lavoro  d i  ADAPT, t e s t imonia  
la  co s tant e  at t enzione  che  i l  Gruppo  Int e sa  Sanpaolo  ded i ca  a l  we l fare  azi en-
dal e  e  o c cupazional e  ne l la  convinzione  de l  suo c r e s c ent e  ruo lo  come s t rumento  
d i  int egrazione  de l  we l fare  s ta ta l e  –  anche  a l la  luc e  de l l e  d inamiche  de l la  
p i ramide  demogra f i ca  ne l  nos t ro  Paese  –  e  d i  l eva  per  s t imo lare  la  produt t iv i tà  
e  la  modern izzazione  de i  s i s t emi  d i  r e lazion i  indus tr ia l i .  

I l  Rappor to  s i  pone  in f ine  l ’obi e t t ivo  d i  c ont r ibui r e  a  d i f f ondere  la  conos c enza  
de l  we l fare  azi endal e  e  o c cupazione  t ra  l e  azi ende  nos t r e  c l i ent i  e  ne l  paes e ,  
s ens ib i l izzando  i l  d ibat t i to  co l l e t t i vo  su  ta l e  argomento .  

Tiziana Lambert i   
Execut iv e  Dire c to r  Sal e s  & Market ing  Weal th  Management  & Prot e c t ion   

Div i s ione  Banca  de i  Terr i t o r i   
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EXECUTIVE SUMMARY: 
CONTENUTI E PRINCIPALI RISULTATI 

DEL RAPPORTO 
 

I l  Sett imo rapporto  su I l  wel fare  occupazionale  e aziendale  in I tal ia ,  
svi luppato nell ’ambito del l ’Osservatorio promosso in collabo-
razione tra Intesa Sanpaolo Spa e la Scuola di  alta formazione 
in  relazioni  industrial i  e di  lavoro  di ADAPT (www.adapt . i t ) ,  of-
fre a decisori  polit ici ,  isti tuzioni ,  parti  social i ,  operatori  econo-
mici,  consulenti  ed esperti  legali  un originale percorso di anal is i  
e monitoraggio del le esperienze real i  di welfare aziendale.   

 

Obiettivi  

Il  Rapporto approfondisce e perfeziona le proposte interpreta-
tive e le anal is i  avviate negl i  scorsi  anni,  nell ’ottica di  inqua-
drare in profondità  e sottoporre a costante verifica i  percorsi  di 
welfare aziendale censit i  non come fenomeno in sé,  ma nel  con-
testo delle recenti  e complesse trasformazioni  del  lavoro e della 
impresa.   

L ’approccio scelto,  in piena continuità con quanto fatto nei pre-
cedenti  rapporti ,  è quel lo di  leggere i l  fenomeno in termini  di 
nuove relazioni  industrial i  e nuovi  modell i  produttivi  e di  im-
presa,  più che di parzial i ,  quanto deboli ,  r isposte estemporanee 
al l ’arretramento del  welfare pubblico,  che è solo una conse-
guenza della grande trasformazione in atto nel la economia e 
nel la società.  

In questa prospettiva,  in questa settima edizione è stata con-
dotta l ’anal isi  sulla contrattazione collettiva in materia di wel-
fare aziendale nel  settore agricolo,  nel  solco di quanto appro-
fondito nei  precedenti  rapporti  in merito ai  settori  



Wel far e  f o r  Peop l e  

XIV 

metalmeccanico,  chimico-farmaceutico,  al imentare e terziario,  
distr ibuzione e servizi ,  nonché al  comparto artigiano.  

Nel quadro di trasformazioni  che sembrano indicare una r inno-
vata central i tà  della dimensione territoriale,  si  è inteso poi pro-
seguire con le analisi  di  territorio,  nell ’ottica di  approfondire 
come i l  welfare occupazionale possa raccordarsi  con le dinami-
che del  mercato del  lavoro e del  welfare locale.  In tale contesto,  
s i  colloca i l  nuovo focus terr itoriale,  che ha r iguardato la Re-
gione Puglia,  in particolare con riferimento al  settore dell ’agri-
coltura.   

L ’approfondimento tematico di quest ’anno è stato invece dedi-
cato al  ruolo fondamentale  r ivestito sulla materia del  welfare 
dagl i  enti  bi lateral i ,  che sulla scia del le prime esperienze intro-
dotte negl i  anni Novanta in alcuni  settori  hanno sviluppato nel 
tempo una serie sempre più ampia di prestazioni ,  volte a rispon-
dere ai  principal i  bisogni  dei  lavoratori .  

 

1. Il  caso del settore agricolo 

L ’analisi  del  welfare aziendale nel  settore agricolo si  pone in 
continuità  con quanto osservato nel le passate edizioni del  Rap-
porto,  in cui si  è avuto modo di sottol ineare come le politiche 
di  welfare aziendale ed occupazionale  r isult ino profondamente 
influenzate dalle dinamiche di sviluppo delle relazioni  indu-
strial i  a l ivel lo settoriale  e locale.  

I l  caso del settore agricolo,  in quest ’ottica,  ha confermato che 
le iniziative del le parti  social i  volte a promuovere le misure di 
welfare non dipendono solo dal le peculiar ità del comparto in 
cui  operano i lavoratori  destinatari  del le misure,  bensì anche 
dal le caratterist iche del  s istema di relazioni  industr ial i  in cui  
sono promosse e dal la presenza di strumenti ,  qual i  gl i  enti  e i  
fondi bilateral i ,  che svolgono un ruolo di centrale importanza 
in un numero sempre più ampio di settori .  

In continuità  con le scelte operate nei  precedenti  Rapporti ,  l ’ in-
dagine si  è concentrata,  nel la parte iniziale,  sulle soluzioni  pro-
mosse a l ivello nazionale dal le parti  social i ,  attraverso lo studio 
di due CCNL sottoscritti  nel l ’ambito del principale sistema di 
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relazioni  industrial i  del  settore agricolo,  promosso da Confagri-
coltura,  Cia e Coldirett i  sul  fronte datoriale e dalle principali  
federazioni  sindacal i  di  settore di  Cgil ,  Cisl  e Uil  (ossia Flai-
Cgil ,  Fai-Cisl  e Uila)  dal  lato dei  lavoratori .   

Si  tratta,  nel lo specif ico,  del  CCNL per gli  operai  agricoli  e f lo-
rovivaist i  e del CCNL per i  quadri  e gl i  impiegati  agricol i ,  ana-
l izzati  al la luce del le principali  novità introdotte nei recenti  r in-
novi.   

Dalla mappatura delle soluzioni  nazional i ,  emerge in primo 
luogo i l  ruolo centrale dei fondi contrattual i  di previdenza com-
plementare e di  assistenza integrativa di settore,  che garanti-
scono ai  lavoratori  prestazioni  pensionistiche e sanitarie che in-
tegrano quel le già previste dal  s istema pubblico.  Le scelte nego-
zial i  adottate dal le parti  a l ivello nazionale r isultano decisive,  in 
particolare,  per garantire una copertura sempre più ampia dei  
fondi,  in termini di numero di iscritti :  di  particolare importanza,  
sotto questo aspetto,  r isulta la previsione di meccanismi di  ade-
sione automatica e obbligatoria  ai  fondi sanitari  di  settore Fisa 
e Fia sanitario ,  così  come, nel l ’ultimo rinnovo del  CCNL quadri  
e impiegati  agricoli ,  del  meccanismo di adesione contrattuale  al 
fondo di previdenza complementare  Agrifondo.   

Fra le prestazioni  di  welfare promosse a l ivel lo nazionale,  ven-
gono poi analizzate alcune misure di  r i l ievo nell ’ambito del la 
formazione ed istruzione dei lavoratori ,  del la conci l iazione dei 
tempi di vita e lavoro e del  trasporto col lett ivo.   

Lo studio del le misure di  welfare promosse dal le parti  social i  
nel  settore agricolo,  tuttavia,  non può prescindere del l ’analis i  
del le soluzioni  che vengono promosse dai  vari  enti  bilateral i  che 
operano nel  settore,  che hanno l ’obiettivo di assicurare ai  lavo-
ratori  una serie di  tutele e prestazioni  dal le quali ,  altr imenti ,  
sarebbero esclusi ,  vista l ’assenza del la contrattazione aziendale 
e di politiche unilateral i  sul  tema da parte del le imprese.  

Da una parte,  a l ivel lo nazionale,  per gl i  operai  agricol i  e f loro-
vivaist i  opera l ’Ente bi laterale agricolo nazionale (Eban),  che 
organizza,  gestisce ed eroga importanti  trattamenti  di  welfare 
integrativo,  anche in raccordo con i l  fondo sanitario di  settore.  
Per i  quadri  e impiegati  agricol i ,  invece,  occorre fare riferimento 
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al  Comitato paritetico permanente,  costituito di recente al l ’ in-
terno dell ’Eban con lo specifico compito di coordinare e gestire 
le attività  bi lateral i  in favore anche di questa categoria  di  lavo-
ratori .  

Dall ’altra parte,  a l ivello territoriale  si  sviluppa una articolata  
rete di enti  bilateral i  territorial i ,  a i  quali  vengono aff idate,  r in-
novo dopo rinnovo,  sempre più funzioni  di  r i l ievo.   

La bilateral i tà  territoriale  diviene così i l  principale veicolo per 
l ’erogazione di un ’ampia serie di  prestazioni,  che guardano con 
particolare attenzione al le aree del  sostegno al  reddito e della  
tutela del la genitorial i tà,  e cercano di r ispondere in maniera ef-
f icace al le esigenze specif iche dei  vari  contesti  local i .   

Per studiare come la bi lateral ità  si  sviluppa a l ivel lo locale e 
mappare le principali  soluzioni,  con l ’ intento di r icostruire al-
cune best  pract i ces  sul la materia sono stati  presentati  tre casi  di 
studio,  relativi  al le esperienze dell ’ente bilaterale di  Verona 
(Agri .Bi.) ,  del l ’ente bi laterale  del l ’Aquila (Fimiav) e del l ’ente bi-
laterale  di Trapani.  

 

2. Welfare e territorio:  Puglia  

L ’approfondimento territoriale  di  questo Settimo rapporto ana-
l izza la diffusione del  welfare aziendale nel  terr itorio della Re-
gione Puglia e le peculiarità  proprie del  settore agricolo di que-
sto terr itorio,  continuando nel  solco delle ricerche condotte nei 
precedenti  Rapporti ,  che hanno riguardato le province di Ber-
gamo, Brescia,  Cuneo,  Modena,  Reggio Emilia  e Parma e Ve-
rona,  nonché la Regione Lazio.  

Dapprima si  è fornita una ricostruzione del le dinamiche demo-
grafiche,  produttive e del  mercato del  lavoro per poi evidenziare 
i  principali  bisogni di welfare del  territorio.   

Successivamente  è stata compiuta un ’ampia analisi  sul la contrat-
tazione terr itoriale e sulla bilateral i tà  del settore agricolo,  volta 
a indagare le dinamiche di sviluppo delle principali  soluzioni  di 
welfare contrattuale  e bi laterale,  nonché le loro principal i  con-
nessioni  con i bisogni  che emergono su scala locale.   
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Con tale obiett ivo,  sono stati  innanzitutto mappati  cinque con-
tratt i  collett ivi  provincial i ,  relativi  al le province di  Taranto,  
Foggia,  Brindisi ,  Lecce e Bari  con Barletta-Andria-Trani,  affe-
renti  al  s istema contrattuale promosso da Confagricoltura,  Col-
dirett i  e Confederazione ital iana agricoltori  e dalle principali  
federazioni  sindacal i  del  settore,  al  f ine di  individuare e studiare 
le principal i  prestazioni  di  welfare che tal i  contratt i  promuo-
vono nel  settore.  

Dall ’anal isi  delle varie soluzioni  contrattuali ,  emerge innanzi-
tutto come in tutti  i  casi  locali  vengano introdotte misure rela-
t ive al  r imborso dei  costi  di  trasporto sostenuti  dai lavoratori  
per raggiungere i l  luogo di lavoro.   

Ampiamente diffuse sono poi le misure di  f lessibil i tà  organiz-
zativa,  che prestano specif ica attenzione al le istanze concil iative 
dei  lavoratori  con f igl i  (anche in ottica di  parità di  genere),  non-
ché al le esigenze organizzative dei  lavoratori  stranieri ,  che co-
stituiscono una parte importante della forza lavoro del  settore.  

Di particolare r i l ievo è poi i l  ruolo delle soluzioni  promosse a 
sostegno del le esigenze formative e di  istruzione dei lavoratori ,  
con la destinazione di specif ici  monte ore per le esigenze di 
studio e formazione e la concessione di permessi  ad hoc  per 
esami e recuperi  scolastici .   

In questo contesto contrattuale,  si  inseriscono poi le importanti  
soluzioni  promosse dal l ’articolata  rete di enti  bi lateral i  svi lup-
patasi  negli  anni nel  territorio,  che viene r icostruita anal izzan-
done i  meccanismi di  f inanziamento,  le modalità  operative di 
funzionamento e la serie di  prestazioni  che vengono promosse 
anno per anno.  

Da questo punto di vista,  gl i  enti  bilateral i  mostrano una buona 
capacità  di r isposta,  specialmente nell ’area del  sostegno al  red-
dito,  prevedendo un ’ampia gamma di contributi  e sussidi,  che 
forniscono supporto economico ai  lavoratori  non solo a fronte 
di  s ituazioni  di sospensione dal  lavoro ma anche a sostegno 
del la  genitorial i tà.  

Nel complesso dunque,  tramite l ’ integrazione tra le prestazioni  
contrattuali ,  quel le del la bilateral i tà  e quelle offerte dal le 
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amministrazioni  local i ,  ai  lavoratori  è assicurato l ’accesso a sva-
riate prestazioni .  

Tuttavia,  le crit icità emerse sul versante demografico –  legate  
al la crisi  del la natal i tà  e al  progressivo invecchiamento del la po-
polazione –  e su quello occupazionale  –  connesse in particolare 
al l ’occupazione giovanile –  invitano a potenziare le soluzioni  
nel  campo della formazione,  nonché le misure a supporto del le 
esigenze di cura e assistenza dei  famigl iar i ,  destinate ad essere 
sempre più pressanti .   

Proprio in questi  ambiti ,  l ’offerta di welfare pubblico del terri-
torio da solo sembra non essere in grado di rispondere a una 
domanda di servizi  crescenti ;  in quest ’ottica,  appare quindi  au-
spicabile  anche un maggiore confronto tra l ’attore pubblico e i  
soggetti  privati .  

 

3. Welfare e bilateralità:  tra tradizione e sfide future 

Nell ’approfondimento tematico di quest ’anno, sono state inda-
gate le dinamiche di sviluppo delle soluzioni  di welfare pro-
mosse,  in diversi  settori  e terr itori ,  attraverso gl i  enti  bilateral i  
pariteticamente  costituit i  dalle parti  social i  nell ’ambito dei  vari  
s istemi di  relazioni  industrial i .  Si  tratta del  c.d.  welfare bilate-
rale,  che in alcune aree del mercato del  lavoro rappresenta i l  
canale principale attraverso i l  quale i  lavoratori  possono acce-
dere a misure a sostegno dei  principali  bisogni  di protezione 
sociale.  

L ’ indagine valorizza i l  lavoro portato avanti ,  a partire dal 2017, 
del l ’Osservatorio ADAPT sul welfare occupazionale  e azien-
dale,  che ha consentito di  elaborare,  nel le varie edizioni  del rap-
porto,  specifiche ricerche relative a 6 diversi  macrosettori  con-
trattual i ,  ovvero:  metalmeccanico;  chimico-farmaceutico;  indu-
stria  al imentare;  terziario,  distribuzione e servizi ;  art igianato;  
agricoltura.   

Gli  stessi  macrosettori  sono al centro del presente focus,  
nel l ’ottica di  s intetizzare e svi luppare le principal i  evidenze 
emerse rispetto al  ruolo degl i  enti  bilateral i  nella predisposi-
zione delle misure di  welfare.  
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Attraverso una mappatura delle prestazioni  erogate diretta-
mente degli  enti  bi lateral i  costituit i  a l ivello nazionale e/o ter-
r itoriale,  si  dà conto del le soluzioni  sviluppate nell ’ambito di 24 
diversi  sistemi contrattuali ,  che fanno riferimento ai  principali  
CCNL applicati  nei  macrosettori  selezionati .  

Dall ’anal isi  svolta,  emerge la presenza di 11 enti  bilateral i  na-
zional i ,  che si  dist inguono sul la  base dei  diversi  s istemi confe-
deral i  e del le realtà d ’ impresa per le quali  operano, nonché di 
una rete capil lare di  oltre 100 enti  bi lateral i ,  sparsi  per tutto i l  
territorio nazionale,  con un ruolo di centrale importanza nel  
settore agricolo e nel terziario,  nonché nel comparto artigiano.  

A fronte di  questa rete così  art icolata  di  soluzioni ,  per del imi-
tare i l  campo di indagine sono stati  selezionati  36 enti  bi lateral i  
territorial i ,  operanti  in varie aree del  nostro Paese (nord,  centro,  
sud e isole)  e nei  vari  s istemi contrattuali  oggetto di indagine.   

Dall ’anal isi  delle misure promosse da tal i  enti ,  emerge che le 
misure di  welfare bi laterale più diffuse sono quel le r iguardanti  
l ’ istruzione dei  f igl i  dei  lavoratori  iscritt i  agli  enti  (presenti  
nel l ’89% dei casi  anal izzati) ,  con soluzioni  trasversal i  a tutti  i  
settori ,  che spaziano dai  contributi  per l ’acquisto dei  l ibri  sco-
lastici  al  r imborso del le tasse universitar ie,  s ino ai più recenti  
contributi  per la digital izzazione,  a sostegno delle spese per 
l ’acquisto di  devices tecnologici  per le attività  scolastiche.  

Particolare attenzione viene inoltre rivolta,  in l inea con lo sto-
rico ruolo del la bilateral i tà  sulla  materia,  al le misure di  sostegno 
al  reddito per i  lavoratori ,  ad oggi  sempre più declinate nel l ’ot-
tica del  supporto al la famiglia  del  lavoratore,  con specifici  con-
tr ibuti  e rimborsi  legati  al le spese del l ’ intero nucleo famigl iare,  
presenti  nel  69% dei casi .  

Oltre la metà degli  enti  (53%) introduce poi specifici  contributi  
per le spese legate al l ’uti l izzo dei  mezzi  di  trasporto pubblico 
da parte dei  lavoratori ,  evidenziando i l  ruolo centrale del  wel-
fare bilaterale  non solo a supporto delle esigenze quotidiane de-
gli  stessi  lavoratori ,  ma anche nel l ’ottica del la promozione di  
obiettivi  di  sostenibil i tà  ambientale.  

Ampiamente diffuse sono le soluzioni a tutela e prevenzione 
del la  salute (previste nel  50% dei casi)  nonché, in misura 
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leggermente minore,  le misure a sostegno delle attività  di  cura 
e assistenza famigl iare (promosse dal  47% degl i  enti  analizzati) .  
Nel primo ambito,  r ientra un ’ampia serie di contributi ,  che 
vanno a integrare le soluzioni previste dai  fondi sanitari  con-
trattual i  di settore,  a supporto di varie esigenze socio-sanitarie  
dei  lavoratori .  Quanto al le att ività  di  cura e assistenza familiare,  
invece,  si  tratta perlopiù di  sussidi  a sostegno dei lavoratori  con 
f igl i  disabil i  o con familiari  non autosufficienti .  

Residuale,  anche se in crescita nel l ’ultimo periodo, r isulta in-
vece i l  ruolo delle misure di  welfare bilaterale nell ’area delle  
att ività  ricreative e del  tempo libero,  promosse nel  36% dei casi  
analizzati ,  e volte a incentivare att ività cultural i ,  r icreative e 
sportive dei  lavoratori  e/o dei loro famil iar i .  

Infine,  occorre segnalare come le att ività  degl i  enti  bi lateral i  si  
s iano estese,  negli  anni ,  ad aree meno “tradizionali”  del  welfare,  
andando a tutelare una serie di  bisogni  (di  natura sociale e non),  
non riconducibil i  al le categorie più classiche delle prestazioni .  
Si  r i leva,  in questi  termini,  la crescente funzione del le misure a 
sostegno del  potere d ’acquisto dei  lavoratori  contro i l  r ialzo dei 
prezzi  dei  beni energetici ,  così come dei  contributi  economici  
per mutui  o affitt i  nonché per le spese legate a determinate pro-
cedure amministrative.  

In generale,  la crescita  esponenziale  delle prestazioni  di  welfare  
bi laterale  testimonia la volontà del le parti  social i  di  att ivare un 
canale ulteriore rispetto a quello della contrattazione collettiva 
in tutti  quei  settori  in cui,  a causa del l ’elevata frammentazione 
produttiva e del la scarsa presenza di rappresentanti  sindacal i  nei  
luoghi  di lavoro, non vi sono le strutture e le risorse per pro-
muovere una articolata  contrattazione di secondo l ivel lo.  

Si tratta di un fenomeno particolarmente r i levante,  che svi luppa 
la tradizionale  vocazione delle parti  social i  a identificare i  biso-
gni dei lavoratori  nei  vari  terr itori  e a individuare soluzioni  
pragmatiche per i l  soddisfacimento degl i  stessi ,  e che si lega 
profondamente ai  sistemi contrattual i  e di  relazioni  industr ial i  
presenti  nei  vari  settori  del  mercato del lavoro. 

Con le nuove sf ide poste dai  cambiamenti  demografici  e dal la 
c.d.  twin transi t ion ,  gl i  enti  bi lateral i  sono quindi  chiamati  a 
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innovare costantemente la propria azione e le proprie iniziative 
di  welfare,  per rispondere a esigenze in continuo cambiamento.   

A supporto di questi  processi ,  appare auspicabile anche un in-
tervento del  legislatore,  chiamato a modificare le attuali  regole 
sul regime f iscale e contributivo del le prestazioni  di welfare bi-
laterale,  che ad oggi r icadono sotto un regime sfavorevole ri-
spetto al le soluzioni  di  welfare aziendale promosse in via unila-
terale o attraverso i  contratti  col lettivi ,  nonostante i l  medesimo 
ambito di intervento e le stesse funzioni.   

 

4. Il  welfare nei principali  sistemi di relazioni industriali  

In l inea di continuità  con i l  lavoro avviato lo scorso anno, anche 
in questa nuova edizione del  Rapporto è presente una rassegna 
sulle principali  evidenze emerse dalle anal isi  sul le politiche di  
welfare aziendale nei  principali  sistemi di  relazioni industr ial i  
portate avanti  negl i  anni nelle diverse edizioni .  

Dall ’anal isi  comparata delle iniziative adottate dalle parti  social i  
in alcuni  settori  central i  della  manifattura industr iale  (metal-
meccanico,  chimico-farmaceutico,  al imentare),  del  terziario e 
del  comparto artigiano,  emerge in maniera chiara la presenza di  
diversi  “modell i”  nello sviluppo delle soluzioni  negozial i  in ma-
teria di  welfare,  s ia a l ivello nazionale che nel l ’ambito del le 
prassi  territorial i  e aziendal i .  

Sul piano nazionale,  s i  osserva una generale valorizzazione degl i  
strumenti  bi lateral i  promossi  negl i  anni dal le parti  nel campo 
del la  previdenza complementare  e del l ’assistenza sanitaria  inte-
grativa,  con i  grandi fondi nazional i  di categoria che costitui-
scono gli  strumenti  di  r iferimento per l ’ implementazione di  mi-
sure integrative destinate a tutti  i  lavoratori  del  settore,  seppure 
con meccanismi di adesione e incentivazione differenti .  Le so-
luzioni bi lateral i  s i  estendono in alcuni casi  anche al campo della 
formazione,  come dimostra espressamente i l  caso del settore 
terziario,  in cui  i l  CCNL identifica tra i  pi lastr i  del s istema di 
“welfare contrattuale”  di  settore anche i  fondi interprofessio-
nal i  For.Te.  e Quadrifor  (per i  quadri).  Ma è nel l ’artigianato che 
la bi lateral i tà  r iveste un ruolo indubbiamente centrale:  a l ivel lo 
nazionale infatt i  le parti  social i  hanno costruito,  per offr ire 
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prestazioni  di  welfare ai  lavoratori  del  comparto,  un sistema di 
enti  bi lateral i ,  formato dall ’Ente bi laterale  nazionale dell ’arti-
gianato (Ebna) e dai  diversi  fondi bi lateral i ,  ossia i l  fondo 
San.Arti .  Per l ’assistenza sanitaria  integrativa,  i l  Fondo di sol i-
darietà bilaterale dell ’artigianato  (Fsba) e Fondartigianato,  men-
tre i l  fondo di previdenza complementare Arti .Fond. è confluito 
nel  Fon.te. ,  fondo di previdenza complementare del terziario.  

Parallelamente,  tuttavia,  s i  osserva come nel settore metalmec-
canico le parti  abbiano aff iancato a questi  consolidati  organismi 
bi lateral i  l ’ introduzione di ulteriori  strumenti ,  che aprono pos-
sibi l i  spazi di intervento a diversi  operatori  di  mercato.  È i l  caso 
dei  c.d.  f l exible  benef i t s ,  che consistono nel la quota di  credito 
welfare che le aziende sono tenute a erogare ai  propri  dipendenti  
al la luce del l ’applicazione di un determinato contratto col let-
t ivo, per mezzo di piattaforme di servizi  gestite dai  provider di  
welfare aziendale.  Una misura nazionale di questo t ipo,  tuttavia,  
non trova spazio negl i  altr i  settori  considerati ,  certif icando una 
notevole divergenza nel le strategie negozial i  nazional i .  

Scelte diverse si  delineano anche sul  piano del le politiche na-
zional i  per la formazione.  A fronte di  un obiett ivo comune, che 
consiste nel l ’ampliamento dell ’accesso a percorsi  di formazione 
continua da parte dei dipendenti  delle aziende,  le parti  possono 
prevedere espressamente un dir itto soggettivo al la formazione 
per tutti  i  lavoratori  (metalmeccanico),  l ’ introduzione di f igure 
ad hoc e di  specifici  momenti  destinati  al la partecipazione a pro-
getti  formativi  col lett ivi  e individual i  (chimico-farmaceutico),  la 
previsione di un monte ore specifico da dedicare al la forma-
zione (al imentare)  o un forte ruolo di supporto del fondo inter-
professionale  e degl i  enti  bilateral i  di settore (terziario e arti-
gianato).  

Spostando l ’attenzione verso i l  secondo l ivello di  negoziazione,  
s i  osserva come, nei tre casi  r iferiti  al le realtà settorial i  del l ’ in-
dustr ia (metalmeccanico,  chimico-farmaceutico,  al imentare),  la 
contrattazione aziendale,  seppur con strategie diverse,  costitui-
sce una sede normativa importante non solo per la definizione 
dei trattamenti  integrativi  r ispetto al le previsioni  del contratto 
nazionale,  ma anche e soprattutto per la implementazione,  mo-
dulazione e adattamento degli  ist i tuti  contrattuali  e bi lateral i  
definit i  a l ivello nazionale al le specifiche esigenze dei  lavoratori  
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e delle aziende.  L ’ambito in cui  la contrattazione aziendale svi-
luppa maggiormente i l  suo potenziale,  r iguarda le soluzioni  di  
f lessibil i tà  organizzativa,  f inal izzate  principalmente a garantire  
una maggiore conci l iazione tra vita privata e professionale dei  
lavoratori .  

Di natura in parte differente sono invece le evidenze relative al 
settore terziario e al  comparto artigiano,  in cui  la contrattazione 
aziendale è ancora scarsamente diffusa,  in ragione del le caratte-
r ist iche dimensional i  delle imprese,  e risulta almeno in parte 
compensata  dal la presenza di un radicato sistema di enti  bilate-
ral i  territorial i ,  i  qual i  svolgono att ività  di  ampia portata che 
arrivano a ricomprendere anche importanti  misure di  welfare.  
Nel terziario e nell ’artigianato,  infatt i ,  i l  bi lateral ismo,  imple-
mentato attraverso la costruzione di una capil lare rete di  enti  
bi lateral i  territorial i ,  ha rappresentato una strategia condivisa 
dal le parti  social i  per la stabi l izzazione del  mercato e la prote-
zione dei lavoratori  attraverso la gestione paritetica del l ’ intero 
mercato del  lavoro.   

Proprio nel  comparto artigiano,  inoltre,  r isulta ancora evidente 
la ri levanza della dimensione territoriale,  poiché non mancano, 
accanto al le prestazioni  previste in sede nazionale,  ulteriori  pre-
stazioni  di welfare previste dalla  contrattazione decentrata,  so-
prattutto in materia di  assistenza sanitaria  integrativa (sia attra-
verso la costituzione di fondi bilateral i  regional i  sia mediante la 
previsione di prestazioni  erogate direttamente dall ’ente bilate-
rale artigiano terr itoriale),  ma anche in materia di previdenza 
complementare,  formazione continua,  sostegno alla genitoria-
l i tà  e al l ’educazione di lavoratori  e f igl i  e mobil i tà.  La forte vo-
cazione territoriale  del la bilateral i tà  art igiana ha,  però,  dato 
luogo ad una forte frattura che separa nettamente –  per tassi  di 
adesione al la bilateral i tà,  ma anche per prestazioni  offerte –  le 
esperienze bi lateral i  del centro-nord da quel le del  Mezzogiorno,  
creando una notevole discrepanza in favore delle prime. 
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5. Il  welfare aziendale e occupazionale nella dimensione 
territoriale 

In ogni  edizione del  presente Rapporto,  oltre al l ’anal is i  del  wel-
fare aziendale e occupazionale nei  s istemi di  relazioni  indu-
strial i ,  è stata sempre posta particolare attenzione al la dimen-
sione territoriale,  la quale consente di  mettere in luce le poten-
zial i tà  del fenomeno tenendo conto di peculiarità relative ai di-
versi  contesti  demografici  e produttivi  provincial i  e regional i .  

A partire dal la scorsa edizione,  con l ’obiett ivo di fornire un 
quadro di s intesi  r ispetto al le analis i  della dimensione terr ito-
riale del  welfare,  si  è cercato di  far emergere alcune tendenze 
provenienti  dai  terr itori ,  anche grazie al la mappatura di  alcune 
buone pratiche r i levate nel  corso delle precedenti  r icerche,  con 
l ’obiettivo di fare luce su qual  è i l  ruolo attuale e potenziale  che 
le parti  social i  possono assumere per garantire un incontro tra 
domanda e offerta di  prestazioni  di welfare in sinergia con i 
diversi  ecosistemi terr itorial i .  

In generale,  le tendenze a l ivel lo terr itoriale  fanno emergere 
fabbisogni  in l inea con i l  dato nazionale,  connessi  principal-
mente ai  cambiamenti  demografici :  tra i  più diffusi  vi  sono 
quell i  connessi  al la concil iazione tra vita privata e vita profes-
sionale,  derivanti  dal l ’aumento dei  carichi  di cura famil iar i  e 
personal i  (anche connessi  al lo stato di salute fisica e psicolo-
gica),  e quel l i  relativi  al lo svi luppo professionale,  visto i l  pro-
lungamento delle carriere lavorative e l ’aumento del la transizio-
nal ità  nei  mercati  del  lavoro. 

Tali  tendenze emergono anal izzando le principal i  caratteristiche 
del la  domanda e dell ’offerta di  welfare a l ivel lo terr itoriale,  te-
nendo conto dei  dati  relativi  al  contesto demografico e produt-
tivo dei territori  e di come questi  incidano profondamente sulle 
modalità attraverso le quali  le parti  social i  si  att ivano per pre-
disporre soluzioni  di  welfare idonee a soddisfare i  fabbisogni  
territorialmente  emergenti .  

Sicuramente un ruolo di primo piano viene svolto dal la contrat-
tazione aziendale,  che in dati  territori ,  come quello bresciano e 
cuneese,  e in alcuni  settori ,  r ispettivamente  quello metalmecca-
nico e chimico-farmaceutico,  ha nel  corso del  tempo portato ad 
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un aumento del la diffusione di piani di welfare articolati ,  me-
diante i  qual i  sono riconosciute diverse prestazioni  dal  carattere 
redistr ibutivo-concessivo.  La contrattazione aziendale rappre-
senta altresì  un canale privi legiato per i l  r iconoscimento di  mi-
sure di welfare aziendale,  vista la diffusione sostenuta di  accordi  
che disciplinano i l  premio di produttività.  In questi  casi ,  spesso,  
è infatt i  prevista la convertibil ità  totale o parziale degli  importi  
in strumenti  di  welfare di  cui  al l ’art.  51,  commi 2 e 3,  TUIR, 
favorita  anche dal  r iconoscimento del  c.d.  bonus  di  conversione.  
Nel territorio invece del le Province di  Modena,  Reggio Emilia  e 
Parma, in relazione al  settore del l ’ industr ia al imentare,  è stata  
registrata la diffusione di misure di welfare volte a facil i tare una 
maggiore concil iazione tra vita professionale  e vita privata,  non-
ché misure di  miglior  favore r ispetto al  welfare contrattuale pre-
visto dal  contratto col lettivo nazionale di lavoro. 

Guardando invece al l ivello terr itoriale,  oltre al la contrattazione 
col lett iva provinciale  e/o regionale,  un ruolo fondamentale è 
svolto dal  welfare bi laterale  svi luppato dalle parti  social i ,  che, 
soprattutto in alcuni terr itori  in cui  i l  tessuto produttivo è par-
t icolarmente polverizzato,  garantisce i l  r iconoscimento e l ’ero-
gazione di misure di welfare per i  lavoratori  impiegati  in aziende 
dove la contrattazione di secondo l ivello è assente,  come ad 
esempio nel  settore terziario,  distr ibuzione e servizi ,  nel  com-
parto artigiano e nel settore agricolo.  Si  tratta di un fenomeno 
particolarmente  interessante,  visto che, a differenza di quanto 
previsto dal la normativa fiscale in materia di  welfare aziendale 
erogato dal le aziende in forza di  un regolamento o un contratto 
col lett ivo di secondo l ivel lo,  in questo caso non sono previste 
agevolazioni  né per l ’ente che eroga le prestazioni  né per i  la-
voratori .  

Infine,  s i  r i leva una certa diffusione di forme di welfare di  co-
munità che –  a l  di là dei  settori  contrattuali  e s istemi di  relazioni  
industr ial i  –  mette insieme le parti  social i  con diversi  attori  ter-
r itorial i ,  come gli  enti  isti tuzionali ,  al  f ine di promuovere e 
orientare i l  welfare aziendale e occupazionale  in modo da sup-
portare non solo i l  tessuto produttivo ma anche l ’ intero ecosi-
stema territoriale.  
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Metodologia 

Le attività  di  r icerca che negli  anni  hanno costituito la base per 
le diverse edizioni del  Rapporto si sono fondate sull ’analisi  dei  
principali  contratti  col lettivi  nazional i  di lavoro di categoria  e 
di oltre 5.000 contratt i  collettivi  di secondo l ivello presenti  
nel la banca dati  fareContrattazione  di  ADAPT. 

L ’approfondimento settoriale  del presente Rapporto,  r iguar-
dante i l  settore agricolo,  è stato condotto a partire dal l ’anal isi  
del le previsioni  di  due contratti  nazionali  (CCNL operai  agricol i  
e f lorovivaisti  e CCNL quadri  e impiegati  agricoli)  sottoscritt i  
nel l ’ambito del s istema di relazioni  industrial i  facente capo a 
Confagricoltura,  Cia e Coldirett i  sul fronte datoriale,  nonché 
dal le federazioni  sindacal i  Flai-Cgil ,  Fai-Cisl  e Uila dal  lato dei 
lavoratori .   

L ’analisi  ambisce poi a ricostruire l ’articolata  rete di  enti  bi la-
teral i  operativi  nel  settore,  attraverso la mappatura del le princi-
pal i  esperienze in atto,  e lo studio di 3 case  s tudies ,  relativi  al le 
esperienze dell ’ente bi laterale  di  Verona (Agri .Bi.) ,  del l ’ente bi-
laterale  del l ’Aquila (Fimiav) e del l ’ente bi laterale  di Trapani.  

Per quanto riguarda l ’approfondimento terr itoriale dedicato al la 
Regione Puglia,  per r icostruire i l  contesto territoriale  di r iferi-
mento,  sono stati  presi  a r iferimento i  dati  Istat  relativi  al  con-
testo demografico e produttivo regionale.  Funzionale al la ri-
cerca è stata poi una mappatura del le prestazioni  erogate  
nel l ’ambito del  welfare bilaterale  nel  settore agricolo pugliese,  
nonché del le iniziative di welfare contrattuale promosse a l i-
vello provinciale.  

L ’approfondimento tematico sul  welfare bi laterale  è stato rea-
l izzato sul la base dell ’anal is i  di  24 contratt i  col lettivi  nazional i  
di  settore,  nonché attraverso l ’analis i  di  alcune buone pratiche 
r i levate in 5 macrosettori  contrattuali  e nel comparto artigiano 
afferenti  al le diverse t ipologie di  prestazioni  di  welfare bi late-
rale riconosciute dagli  enti  a l ivel lo nazionale e/o territoriale.  

Per quanto concerne invece l ’analis i  delle tendenze in materia  
di  welfare occupazionale  e aziendale nei  principali  s istemi di  
relazioni  industrial i ,  unitamente al l ’analisi  dei contratt i  collet-
t ivi  nazional i  è stata svolta un ’anal is i  relativa al la contrattazione 
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collett iva aziendale anche attraverso l ’applicazione del  Welfare  
Index ADAPT per Intesa Sanpaolo ,  quale strumento di misura-
zione del welfare aziendale.  

I l  Welfare Index ADAPT per Intesa  Sanpaolo  è uno strumento per 
misurare le iniziative di  welfare regolate dal la contrattazione 
col lett iva,  con l ’obiett ivo di capire se le misure siano più vicine 
o meno al concetto di  welfare aziendale come definito nel pre-
sente Rapporto.  

La sua applicazione si  basa sul la  catalogazione e classif icazione 
tipologica e funzionale delle prestazioni  e dei  servizi  erogati  ai  
lavoratori  in un dato contesto organizzativo,  da un lato,  coe-
rentemente con i l  concetto di  welfare e i l  quadro normativo di 
r iferimento e, dal l ’altro,  con la definizione di variabi l i  che sin-
tetizzano concretamente le modalità  e consentono di associare  
ad esse un punteggio su cui viene calcolato l ’ indice.  

Attraverso la sua applicazione al la contrattazione aziendale è 
dunque possibile  associare a un mix di singole prestazioni  un 
punteggio.  Valori  elevati  del l ’ indice evidenziano combinazioni  
di  prestazioni  di  welfare con funzione prevalentemente econo-
mica e produttiva,  mentre in caso di valori  più bassi  s i  è in pre-
senza di un welfare maggiormente decl inato nel la sua chiave re-
distr ibutivo-concessiva.  

Infine,  l ’aggiornamento costante del l ’analisi  della principale  let-
teratura sul  tema ha consentito di  svi luppare una rassegna ra-
gionata,  anche in termini  definitori  e concettuali ,  uti le a rico-
struire e reinterpretare  i l  fenomeno del welfare occupazionale e 
aziendale.




