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Welfare	  e	  RSI	  	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   Il	   welfare	   aziendale	   può	   presentarsi	   come	   la	  

“seconda	  gamba”	  del	  welfare	   in	  grado	  di	   convogliare	  
risorse	  private	  verso	  finalità	  pubbliche	   ,	  permeEendo	  
al	   contempo	   alle	   imprese	   che	   adoEano	   questo	  
modello	   di	   affermare	   anche	   il	   proprio	   ruolo	   sociale	  
dando	   vita	   ad	   un	   sistema	   di	   valori	   dove	   l’obieIvo	  
della	   performance	   si	   coniuga	   con	   la	   responsabilità	  
civile	   del	   fare	   impresa	   puntando	   sulla	   realizzazione	  
umana	  delle	  persone	  che	  operano	  al	  suo	  interno.	  	  



La	  Legge	  di	  stabilità	  2016	  
	   La	   Legge	  di	   Stabilità	   2016	   (L.	   208/2015)	   ha	   apportato	  una	   serie	   di	  modifiche	  nel	  
Testo	  Unico	  delle	   Imposte	  DireEe	   (T.U.I.R.)	  alle	  disposizioni	  dedicate	  alla	  categoria	  
reddituale	   del	   lavoro	   dipendente	   con	   l’obieIvo	   di	   favorire	   l’adozione	   di	   piani	   di	  
welfare	  da	  parte	  delle	  imprese,	  che	  sfruEando	  la	  leva	  fiscale,	  possono	  rispondere	  ai	  
bisogni	  della	  forza	  lavoro	  remunerando	  i	  dipenden1	  non	  in	  termini	  monetari,	  ma	  in	  
termini	   di	   u1lità,	   integrando	  quei	   servizi	   che	   il	   sistema	  pubblico	   non	   sempre	   è	   in	  
grado	  di	   garan1re.	  Anzi,	   proprio	   i	   piani	   di	  welfare	   aziendale,	   come	  modifica1	  da	  
ul1mo	  dalla	  Legge	  di	  Stabilità,	  godono	  probabilmente	  di	  quella	  maggiore	  elas1cità	  e	  
flessibilità	  necessaria	  per	  interceEare	  quei	  bisogni	  che	  sono	  sopraggiun1	  nel	  tempo	  
ed	  oggi	  ormai	  si	  sono	  pienamente	  afferma1	  nella	  nostra	  società,	  come	  ad	  esempio	  
tuEe	  quelle	  esigenze	  che	  vanno	  soEo	  la	  nota	  formula	  di	  conciliazione	  dei	  tempi	  vita-‐
lavoro	  o	   l’assistenza	  alle	  persone	  anziane	  al	   cui	  accudimento	  mol1	  nuclei	   familiari	  
non	   sono	   più	   in	   condizione	   di	   fare	   fronte	   per	   effeEo	   anche	   della	   diversa	  
composizione	  e	  s1le	  di	  vita	  familiare.	  	  
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ART	  51	  TUIR	  

•  Le	   novità	   fiscali	   contenute	   nella	   Legge	   di	   Stabilità	   2016.	   In	   base	   ad	   un	  
principio	  di	  onnicomprensività	  espresso	  nell’art.	  51	  del	  T.U.I.R.,	  la	  categoria	  
del	   reddito	  da	   lavoro	  dipendente	   è	   cos1tuita	   dalle	   somme	  e	  dai	   valori	   a	  
qualunque	   1tolo	   percepi1	   nell’anno	   di	   riferimento	   .	   Prevede	   che	   taluni	  
benefit	   (somme	   di	   denaro	   e/o	   servizi),	   nel	   rispeEo	   di	   determinate	  
condizioni,	   si	   soEraggono	   all’imposizione	   fiscale	   Irpef.	   Facendo	   leva	   su	  
queste	  disposizioni	  e	  sui	  preceI	  in	  esse	  contenu1,	  è	  possibile	  progeEare	  
welfare	  plan	  aziendali	  che	  possano	  beneficiare	  del	  vantaggio	  fiscale;	  anzi	  è	  
proprio	   il	   Legislatore	   che	   nella	   Relazione	   tecnica	   alla	   Legge	   di	   stabilità	  
2016	  indica	  	  queste	  disposizioni	  come	  welfare	  aziendale	  
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Art	  51+	  art	  100	  TUIR	  	  

	  L’elemento	  di	  novità	  introdo4o	  nella	  le4era	  f)	  dell’art.	  51	  del	  T.U.I.R.	  non	  è	  
legato	   alla	   1pologia	   di	   benefit,	  ma	   consiste	   nella	   possibilità	   di	   erogarli	   non	  
solo	  per	  volontà	  del	  datore	  di	  lavoro	  come	  previsto	  dall’art.	  100	  del	  T.U.I.R.	  a	  
cui	   rinvia	   la	   leEera	   f),	  ma	  anche	  quale	  misura	  derivante	  da	  un	  contraEo,	  un	  
accordo	  o	  un	  regolamento	  aziendale.	  Proprio	  questo	  cos1tuisce	  l’elemento	  di	  
differenziazione	  rispeEo	  alla	  previgente	  norma1va;	  infaI,	  fino	  al	  31.12.2015	  
l’esclusione	  dal	  reddito	  di	  lavoro	  dipendente	  del	  servizio	  erogato	  dal	  datore	  di	  
lavoro	  era	  possibile	  solo	  se	  la	  spesa,	  oltre	  ad	  essere	  des1nata	  alla	  generalità	  
dei	   dipenden1	   o	   categorie	   di	   dipenden1	   e	   presentare	   finalità	   educa1va,	  
forma1va,	   ricrea1va,	   assistenziale,	   sanitaria	   o	   religiosa,	   era	   sostenuta	  
volontariamente	  e	  non	  in	  adempimento	  di	  un	  vincolo	  contraEuale	  
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Più	  piani	  di	  welfare	  aziendale	  contra4uale	  	  

La	   ra1o	   di	   questa	   modifica	   norma1va	   è	   quella	   di	   spingere	   lo	   sviluppo	   dei	  
piani	   di	   welfare	   aziendale	   aEribuendo	   maggiore	   forza	   contraEuale	   ai	  
dipenden1	   che	   potranno	   valutare	   l’u1lizzo	   di	   questo	   strumento	   in	   fase	   di	  
negoziazione	   delle	   condizioni	   di	   lavoro.	   L’obieIvo	   della	   norma	   è	   quello	   di	  
estendere	   i	   servizi	  di	  welfare	  evitando	  che	  gli	   stessi	  possano	  diventare	  uno	  
strumento	  di	  involontaria	  diseguaglianza	  fra	  un	  dipendente	  che	  lavora	  in	  una	  
grande	  azienda,	  e	  quindi	  più	  incline	  anche	  su	  base	  volontaria	  ad	  adoEare	  un	  
piano	  di	  welfare	  aziendale,	  ed	  un	  dipendente	  che	  opera	  in	  un’impresa	  media	  
piccola	   dove	   un	   fisiologico	   ritardo	   culturale	   potrebbe	   impedirne	   l’adozione	  
con	  conseguen1	  disparità	  economiche	  fra	  i	  due	  dipenden1	  	  
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Deducibili	  in	  base	  all’art	  95	  del	  TUIR	  

Di	  conseguenza,	  il	  nuovo	  deEato	  norma1vo	  definisce	  le	  spese	  sostenute	  dal	  datore	  di	  
lavoro	  in	  base	  ad	  un	  vincolo	  contraEuale	  per	  erogare	  servizi	  ai	  dipenden1	  	  e	  

sembrerebbero	  integralmente	  deducibili	  in	  base	  all’art.	  95	  del	  T.U.I.R.,	  diversamente	  dalle	  
spese	  sostenute	  volontariamente	  che	  sono	  deducibili	  in	  base	  all’art.	  100	  nella	  misura	  del	  5	  

per	  mille	  del	  costo	  per	  prestazioni	  di	  lavoro	  dipendente.	  	  	  

	  DA	  NOTARE	  La	  modifica	  leEera	  	  f	  bis	  	  il	  Legislatore	  prende	  aEo	  delle	  mutate	  esigenze	  della	  forza	  
lavoro	  ed	  in	  generale	  della	  colleIvità,	  adeguando	  il	  testo	  norma1vo,	  arricchendo	  il	  paniere	  dei	  

benefit	  esclusi	  da	  imposizione	  fiscale,	  comprendendo	  fra	  le	  somme	  ed	  i	  servizi	  agevola^	  des^na^	  
ai	  familiari	  dei	  lavoratori	  la	  mensa	  correlata	  all’istruzione,	  la	  frequenza	  di	  ludoteche,	  di	  centri	  

es^vi	  ed	  invernali,	  eliminando	  il	  precedente	  riferimento	  alle	  colonie	  clima^che.	  Da	  osservare	  che	  
in	  questo	  caso	  (le4.	  f-‐bis),	  il	  Legislatore,	  anche	  precedentemente	  alla	  modifica	  introdo4a	  dalla	  

Legge	  di	  Stabilità,	  non	  ha	  previsto	  come	  condizione	  per	  l’esclusione	  da	  tassazione	  che	  il	  
sostenimento	  della	  spesa	  da	  parte	  del	  datore	  di	  lavoro	  dovesse	  essere	  di	  cara4ere	  volontario	  
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NUOVE	  MISURE	  della	  stabilità	  	  a4ribuiscono	  rilevanza	  alla	  
contra4azione	  ar^colata	  aziendale	  o	  territoriale	  	  

	  del	  decreto	  81/2015	  art	  51	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  
Le	  	  previsioni	  assumono	  un	  ruolo	  centrale	  nell’applicazione	  dei	  benefici	  .	  In	  
par1colare	  i	  commi	  da	  182	  a	  189	  della	  legge	  di	  Stabilità	  hanno	  reintrodoEo,	  a	  

decorrere	  dal	  2016,	  un	  sistema	  di	  tassazione	  agevolata,	  consistente	  
nell’applicazione	  di	  un’imposta	  sos1tu1va	  dell’IRPEF	  e	  delle	  rela1ve	  

addizionali	  del	  10	  per	  cento	  per	  i	  premi	  di	  produIvità	  del	  seEore	  privato,	  

delineata	  sulla	  falsariga	  delle	  misure	  temporanee	  previste	  in	  anni	  preceden1	  
ma	  con	  importan1	  elemen1	  di	  novità,	  tra	  cui	  l’estensione	  del	  beneficio	  alla	  
partecipazione	  agli	  u1li	  dell’impresa	  da	  parte	  dei	  lavoratori	  e	  la	  possibilità,	  a	  

richiesta	  dei	  lavoratori,	  di	  ricevere	  i	  premi	  soEo	  forma	  di	  benefit	  detassa1.	  	  

Prof.	  Alessandra	  Servidori	  	   8	  



b)	  Legge	  Stabilità	  –	  dlgs	  81/2015-‐	  contra4azione	  
di	  prossimità	  	  b)	  

.	   Il	   comma	  190,	   a	   complemento	  di	   tali	   previsioni,	   interviene	   in	  materia	  di	   benefit	  
che	   non	   concorrono	   alla	   formazione	   del	   reddito	   di	   lavoro	   dipendente	   ed,	   in	  
par1colare,	  amplia	  le	  ipotesi	  che	  possono	  essere	  previste	  in	  sede	  di	   	  contraEazione	  
anziché	  decise	  unilateralmente	  dal	  datore	  di	  lavoro,	  favorendo	  la	  loro	  erogazione	  in	  
sos1tuzione	  delle	   retribuzioni	  premiali,	   ed	   inoltre,	   consentendo	  di	   corrispondere	   i	  
benefit	   mediante	   1toli	   di	   legiImazione,	   ne	   rende	   più	   agevole	   la	   fruizione.	   Le	  
modalità	  applica1ve	  delle	  disposizioni	  sono	  disciplinate	  dal	  Decreto	  del	  Ministro	  del	  
lavoro	   e	   delle	   poli1che	   sociali,	   di	   concerto	   con	   il	   Ministro	   dell’economia	   e	   delle	  
finanze,	  emanato	   il	  25	  marzo	  2016	  e	  pubblicato	  sul	  sito	   is1tuzionale	  del	  Ministero	  
del	   lavoro	  e	  delle	  poli1che	  sociali	   (www.lavoro.gov.it)	   in	  data	  16	  maggio	  2016	   ,	  di	  
cui	   è	   stato	   dato	   avviso	   nella	   GazzeEa	   Ufficiale	   n.	   112	   del	   14	   maggio	   2016.	  
Fondamentale	   la	   CIRCOLARE	   N.	   28	   /	   E	   Roma,	   15/06/2016	   OGGETTO:	   Premi	   di	  
risultato	  e	  welfare	  aziendale	  –	  ar^colo	  1	  commi	  182-‐190	  legge	  28	  dicembre	  2015,	  
n.	  208	  (Legge	  di	  Stabilità	  2016),	  	  
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Welfare	  aziendale	  per	  non	  autosufficien^	  	  
le4era	  	  	  f	  ter	  

alla	   le4.	   f-‐ter)	   introdoEa	   ex	   novo	   dalla	   Legge	   di	   Stabilità	   2016,	   	   cos1tuiranno	  
benefit	   esclusi	   da	   tassazione	   per	   i	   dipenden1	   anche	   le	   somme	   e	   le	   prestazioni	  
erogate	   per	   la	   fruizione	   dei	   servizi	   di	   assistenza	   ai	   familiari	   anziani	   o	   non	  
autosufficien1.	   Anche	   in	   questo	   caso	   si	   registra	   la	   volontà	   del	   Legislatore	   di	  
adeguarsi	   ai	   mutamen1	   della	   società,	   interceEando	   una	   domanda	   sicuramente	  
crescente	   di	   servizi	   in	   un	   seEore	   quale	   quello	   dell’assistenza	   agli	   anziani.	   In	  
proposito	   si	   segnala	   che	   nel	   2014	   gli	   ultrasessantacinquenni	   rappresentavano	   in	  
Italia	  il	  21,7%	  della	  popolazione	  con	  un	  incremento	  di	  quasi	  un	  punto	  percentuale	  in	  
più	   rispeEo	   al	   2011,	   mentre	   la	   popolazione	   con	   meno	   di	   15	   anni	   di	   età	   al	   31	  
dicembre	  2014	  risultava	  pari	  al	  13,8%,	  2	  pun1	  decimali	  in	  meno	  rispeEo	  al	  2011	  e	  la	  
popolazione	  in	  età	  aIva	  (15-‐64	  anni)	  dal	  65%	  nel	  2011	  è	  scesa	  al	  64,5%	  nel	  2014.	  
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Le4era	  f	  ter	  TUIR	  
La	   le4era	   f-‐ter)	   impone	   sicuramente	   una	   riflessione	   sulle	   potenzialità	   di	   questa	  
misura	   che	   si	   pone	   in	   un	   quadro	   norma^vo	   già	   di	   per	   sé	   piu4osto	   complesso,	  
dove	  il	  contenzioso	  amministra^vo	  trova	  terreno	  fer^le	  considerata	  la	  quan^tà	  di	  
ricorsi	  concernen^	  la	  legigmità	  o	  meno	  delle	  quote	  di	  compartecipazione	  che	  le	  
famiglie	   sono	   chiamate	   a	   pagare	   agli	   en^	   locali	   che	   offrono	   prestazioni	   di	   ^po	  
residenziale	   a	   favore	   degli	   anziani	   affida^	   alle	   loro	   stru4ure.	   In	   proposito	   si	  
ricorda,	  ancorché	  il	  tema	  per	  la	  sua	  complessità	  meriterebbe	  un	  approfondimento	  
specifico,	  che	  la	  compartecipazione	  da	  parte	  dei	  familiari	  ai	  cos^	  delle	  prestazioni	  
di	  ^po	  residenziale	  è	  espressione	  di	  un	  dovere	  di	  solidarietà	  che,	  prima	  ancora	  che	  
sulla	  collegvità,	  grava	  anzitu4o	  sui	  prossimi	  congiun^	  con	  inevitabili	  conseguenze	  
economiche	  per	  ques1	  ul1mi.	  
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Welfare	  privato	  +	  vaucer	  	  	  
.	  La	  Legge	  di	  Stabilità	  con	  la	  leEera	  f-‐ter)	  pone	  le	  basi	  per	  un	  effeIvo	  ingresso	  del	  
privato	   nel	   sistema	   di	   welfare	   cercando	   in	   quest’	   ul1mo	   un	   partner	   in	   grado	   di	  
riequilibrare	   la	   spesa	   per	   la	   protezione	   sociale	   che,	   al	   momento,	   si	   presenta	  
fortemente	  sbilanciata	  sul	  seEore	  previdenziale.	  L’ampliamento	  	  sia	  del	  catalogo	  dei	  
servizi	  agevolabili	  fiscalmente	  (leEere	  f-‐bis	  e	  f-‐ter)	  e	   la	  previsione	  che	  estende	  alla	  
concertazione	   la	  possibilità	  di	  adoEare	   i	  piani	   (leE.	   f)	  dovrebbero	  diffondere	  nelle	  
aziende	  una	  cultura	  che	  vede	  nel	  benessere	  organizza1vo	  uno	  strumento	  di	  crescita	  
dei	   lavoratori	   e	   della	   performance.	   Infine,	   il	   nuovo	   comma	   3	   bis	   contempla	   la	  
possibilità	   di	   erogare	   i	   benefit	   ai	   dipenden^	   a4raverso	   voucher,	   vale	   a	   dire	  
documen^	  di	  legigmazione	  in	  formato	  cartaceo	  o	  ele4ronico,	  riportan^	  il	  valore	  
nominale	  dei	  servizi.	  	  
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A	  proposito	  di	  contra4azione	  	  
• Il	  Ministero	  del	  lavoro	  ha	  	  comunicato	  di	  avere	  ricevuto	  telema^camente	  15.078	  
accordi	  di	  produgvità	  s^pula^	  nel	  corso	  del	  2015	   (11.003)	  e	  dei	  primi	  mesi	  del	  
2016	   (4.075;	   la	   norma	   prevede	   il	   deposito	   dei	   contraI	   entro	   30	   giorni	   dalla	  
soEoscrizione).	   Ques1	   accordi	   permeEono	   di	   applicare	   l’agevolata	   imposta	  
sos1tu1va	  del	  10%	  ai	  premi	  di	   risultato	  entro	   il	   limite	  di	  2.000	  euro	   lordi	   (2.500	  
euro	   per	   le	   aziende	   che	   coinvolgono	   parite1camente	   i	   dipenden1	  
nell’organizzazione	   del	   lavoro)	   in	   favore	   di	   lavoratori	   con	   reddi1	   da	   lavoro	  
dipendente	  non	  superiori	  a	  50.000	  euro.	  	  Il	  Ministero	  ha	  censito	  2.290	  accordi	  che	  
prevedono	   prestazioni	   erogate	   soEo	   forma	   di	   voucher	   (si	   va	   dai	   servizi	   di	  
istruzione	   ed	   educazione	   per	   i	   figli,	   all’assistenza	   dei	   familiari	   anziani	   o	   non	  
autosufficien1),	  diventa1	  esentasse	  con	  la	  legge	  di	  Stabilità	  2016.	  
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Avan^	  con	  il	  welfare	  aziendale	  
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Incoraggiante	  è	   	  il	  conteggio	  dei	  contraI	  che	  prevedono	  una	  qualche	  misura	  
di	   welfare,	   ovvero	   il	   17%	   del	   totale,	   ma,	   sopraEuEo,	   il	   65%	   di	   quelli	  
soEoscriI	   nel	   2016.	   La	   sta1s1ca	   non	   è	   arbitraria:	   la	   riforma	   del	   welfare	  
aziendale	   è	   vigente	   dal	   primo	   gennaio	   di	   quest’anno;	   è	   perciò	   ragionevole	  
ipo1zzare	  che	  la	  maggior	  parte	  di	  ques1	  accordi	  sia	  stato	  negoziato	  nei	  primi	  
mesi	  dell’anno.	  In	  altre	  parole,	  il	  welfare	  aziendale	  pare	  riscuotere	  successo,	  
forse	  ancor	  più	  che	  il	  tradizionale	  premio	  monetario.	  



Andare	  avan^	  con	  le	  competenze	  necessarie	  per	  i	  
piani	  di	  welfare	  	  

Un	   piano	   di	   welfare	   è	   una	   soluzione	   vantaggiosa	   tanto	   per	   il	   dipendente	   (che	  
riceve	  una	  serie	  di	  servizi	  di	  valore	  decisamente	  più	  elevato	  di	  quello	  che	  sarebbe	  
stato	   il	   premio	   liquido,	   tassa1	   zero)	  quanto	   per	   l’impresa	   (che	   sugli	   stessi	   servizi	  
non	   paga	   is1tu1	   contraEuali	   e	   contribu1).	   La	   chiave	   di	   volta	   è	   da	   ricercarsi	   nella	  
ragione	  di	  fondo	  che	  convince	  l’impresa	  a	  percorrere	  questa	  strada:	  se	  è	  una	  banale	  
tecnica	  di	  riduzione	  dei	  cos1,	  la	  poli1ca	  di	  welfare	  è	  des1nata	  a	  fallire;	  al	  contrario,	  
se	   diventa	   una	   moderna	   leva	   di	   ges1one	   del	   personale,	   mo1vazione	   e	  
riconoscimento	  delle	  persone	  (e,	  quindi,	   incremento	  della	  produIvità),	  allora	  può	  
sviluppare	   tuI	   i	   suoi	   effeI,	   benefici	   tanto	   alla	   singola	   impresa	   quanto	   all’intera	  
economia.	   Il	  Governo,	   che	  deve	  decidere	   se	   con1nuare	   a	   scommeEere	   su	  questo	  
“mol1plicatore”	   di	   compe11vità	   o	   se	   sacrificarlo	   per	   tornare	   al	   caro,	   vecchio,	  ma	  
anche	  inefficace,	  premio	  di	  produIvità	  in	  busta	  paga	  
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	  E	  le	  re^	  di	  impresa	  ???	  	  	  	  	  	  	  	  a)	  

LE	   RETI	   DI	   IMPRESA:	   UN	   NUOVO	  MODELLO	   DI	   WELFARE	   NELLE	   PMI	   Se	   è	  
evidente	   l’impegno	   da	   parte	   delle	   grandi	   aziende	   nell’implementazione	   del	  

welfare,	   diverso	   e	   più	   complesso	   è	   il	   quadro	   che	   si	   presenta	   all’interno	   del	  
mondo	  della	   piccola	   e	  media	   impresa,	   che	   corrisponde	   al	   99%	  delle	   aIvità	  
presen1	  in	  Italia	  ed	  occupa	  l’81%	  dei	   lavoratori	   .	  Secondo	  un’indagine	  svolta	  

recentemente,	   sono	   i	   dipenden1	   stessi	   che	   tendono	   a	   sen1rsi	   più	   tutela1	  
all’interno	  di	  una	  grande	  azienda	  rispeEo	  alla	  PMI.	  Anche	  per	  questo	  mo1vo,	  
assis1amo	  alla	  fase	  iniziale	   	  molto	  lenta	  di	  un	  movimento	  che	  deve	   	  portare	  	  

alla	  nascita	  di	  vere	  e	  proprie	  re1	  di	  impresa.	  	  
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Re^	  di	  imprese	  e	  welfare	  aziendale	  	  b)	  

Le	   realtà	   imprenditoriali	   più	   piccole	   non	   hanno	   le	   risorse	   finanziarie,	   ma	  
anche	   ges1onali	   e	   organizza1ve,	   per	   studiare	   e	   implementare	   con	   successo	  

progeI	  di	  welfare	  aziendale,	  e	  rischiano	  di	  rimanere	  naturalmente	  escluse.	  I	  
da1	   sembrano	   confermare	   la	   preoccupazione:	   le	   due	   principali	   variabili	   che	  
influenzano	   lo	   sviluppo	   dei	   piani	   di	   welfare	   aziendale	   sono	   la	   dimensione	  

dell’impresa	  e	  le	  caraEeris1che	  della	  popolazione	  aziendale.	  Solo	  il	  21%	  delle	  
piccole	  imprese	  dichiara	  di	  avere	  un	  piano	  di	  welfare,	  a	  fronte	  del	  60%	  delle	  
medie	  e	  del	  69,2%	  delle	  grandi	  
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Re^	  di	  impresa	  	  …….	  b)	  
Con	  il	  contraEo	  di	  rete	  due	  o	  più	  imprese	  si	  obbligano	  ad	  esercitare	  in	  comune	  una	  
o	   più	   aIvità	   economiche	   rientran1	   nei	   rispeIvi	   oggeI	   sociali	   allo	   scopo	   di	  
accrescere	   la	   reciproca	   capacità	   innova1va	   e	   la	   compe11vità	   sul	   mercato	   .	   La	  
principale	  novità	  del	  contraEo	  di	  rete	  è,	  quindi,	  di	  natura	  culturale:	  mira	  a	  col1vare	  
un	   approccio	   al	   fare	   impresa	   in	   cui	   la	   fiducia,	   la	   condivisione,	   la	   partecipazione,	  
l’apertura	   dell’azienda	   al	   mondo	   esterno	   sono	   funzionali	   al	   conseguimento	   di	   un	  
obieIvo	   comune	   che	   superi	   i	   protagonismi	   e	   i	   par1colarismi,	   salvaguardando	   al	  
contempo	  l’individualità	  dell’impresa.	  La	  collaborazione	  può	  pertanto	  concre1zzarsi	  
nella	  produzione	   in	   comune	  di	  un	  bene	  o	  nell’acquisto	  di	  beni/servizi	   di	   interesse	  
comune.	   TuEavia,	   nonostante	   i	   benefici	   di	   cui	   questo	   sistema	   potrebbe	   essere	  
veicolo,	  i	  da1	  indica1	  nel	  quarto	  Osservatorio	  Intesa	  Sanpaolo-‐Mediocredito	  Italiano	  
sulle	   re1	   d’impresa	   riportano	   che	   fino	   a	   dicembre	   2013	   soltanto	   lo	   0,15%	   delle	  
imprese	  italiane	  era	  coinvolto	  in	  un	  qualche	  contraEo	  di	  rete.	  	  
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Re^	  di	  impresa	  ……	  c)	  
	   AEualmente	   in	   Italia,	   sono	   presen1	   tre	  modelli	   di	   rete	   d’impresa:	   •	   	   1)	   le	   aziende	   	   si	  
associano	  così	  da	  mol1plicare	  il	  numero	  dei	  lavoratori	  interessa1,	  creando	  quindi	  le	  stesse	  
economie	   di	   scala	   della	   grande	   impresa.	   La	   regia	   dell’alleanza	   può	   ricadere	   su	   un	   solo	  
soggeEo	   o	   può	   essere	   anch’essa	   condivisa	   mediante	   la	   creazione	   di	   una	   sorta	   di	  
sovrastruEura	  che	  amministra	  il	  piano	  di	  welfare	  per	  tug	  i	  soggeg	  giuridici	  in	  rete;	  	  
• 2)	  C’è	   	  come	  ente	  promotore	  un	  operatore	  specializzato	  esterno,	  che	   	  si	  presenta	  come	  
una	  società	  di	  servizi,	  incaricata	  da	  un	  gruppo	  di	  piccole	  e	  medie	  imprese	  per	  la	  creazione	  
di	  un	  piano	  di	  welfare	  	  
• 3)	  E’	  un	  soggeEo	  di	  natura	  associa1va	  e	  non	  commerciale,	  il	  raggruppamento	  di	  imprese	  è	  
governato	   da	   un’associazione	   datoriale	   alla	   quale	   queste	   aderiscono.	   Quest’ul1ma,	  
conoscendo	   il	   seEore,	   il	   territorio	   e	   bisogni	   delle	   proprie	   imprese,	   ha	   come	   obieIvo	   il	  
perfezionamento,	   la	   ges1one	   e	   il	   controllo	   del	   piano	   di	   welfare	   condiviso	   tra	   tuEe	   le	  
aziende	  interessate;	  inoltre	  ha	  il	  compito	  di	  favorire	  la	  condivisione	  col	  sindacato.	  
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Il	  futuro	  che	  avanza…	  
Una	  	  parte	  	  interessante	  è	  rela^va	  a	  nuove	  figure	  professionali	  che	  il	  welfare	  aziendale	  può	  sviluppare	  :	  	  

DLGS	   151/2015	   Prevenzione	   salute	   e	   sicurezza	   is1tuzione	   di	   un	   responsabile	   dell’inserimento	   lavora1vo	   nei	   luoghi	   di	  
lavoro,con	  il	  compito	  di	  predisporre	  progeI	  personalizza1	  per	  le	  persone	  disabili-‐	  

*Il	  projet	  manager	  welfare	  ,figura	   	  professionale	   	  che	  assume	  un	  ruolo	  sempre	  più	  strategico	  	  delle	  imprese	  sociali,	  ma	  
anche	   in	   imprese	   private,	   poiché	   possiede	   le	   competenze	   u1li	   a	   costruire	   progeI	  ad	   alto	   impaEo	   sociale	   e	   capaci	   di	  
aErarre	  finanziamen1	  da	  molteplici	  fon1.	  Questa	  figura	  ha	  	  

la	  capacità	  di	  realizzare	  progeg	  dis^n^vi	  e	  compe^^vi;	  

la	  capacità	  di	  costruire	  un	  portafoglio	  di	  progeg	  ad	  ampio	  impa4o	  sociale	  ed	  economicamente	  sostenibili	  nel	  tempo;	  

la	  capacità	  di	  struEurare	  un’agvità	  di	  raccolta	  fondi	  	  efficace,	  che	  mol1plichi	  le	  fon1	  di	  finanziamento	  dei	  progeI	  (bandi	  
di	  fondazioni,	  di	  en1	  pubblici,	  dell’Unione	  Europea	  ma	  anche	  finanziamen1	  di	  imprese	  private);	  

una	  formazione	  economica	  e	  ges^onale	  del	  Project	  Manager	  basata	  su	  

*	  forte	  concretezza,	  	  	  

*Management	  e	  business	  plan	  ,	  *Principi	  e	  strumen1	  di	  Project	  Management,	  

*Comunicazione	  e	  finanziamento	  dei	  progeI,	  

*Norma^va	  del	  lavoro.	  
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Il	  futuro	  è	  già	  oggi	  	  

*Opuscolo/Astuccio	   	   aggiorna1ssimo	   :	   Patologie	   oncologiche,invalidan1,	  
ingravescen1.	   Quello	   che	   è	   importante	   sapere	   per	   le	   famiglie	   i	   lavoratori	   e	   le	  
lavoratrici-‐DiriI	  e	  doveri	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.ceslar.it	  	  

*Sulla	   Responsabilità	   Sociale	   Impresa	   validazione	   a	   livello	   Universitario	   come	  
CESLAR-‐UNIMORE	  	  	  
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