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Presentazione  
 

di Angela Brandi 
 

Assessore regionale al lavoro 
 
 
La pubblicazione sulle politiche e gli interventi anticrisi posti in essere 

dall’Amministrazione regionale nel corso del 2009 completa il Rapporto sul 
mercato del lavoro 2010 e offre un primo bilancio delle azioni messe in atto 
dall’Amministrazione regionale nel 2009 e nei primi mesi del 2010 per fron-
teggiare la situazione di crisi. La pubblicazione, infatti, si muove sul filone del 
Programma anticrisi realizzato dalla Regione e periodicamente aggiornato e 
monitorato dall’Agenzia. Inoltre vi sono contenuti alcuni approfondimenti rela-
tivi alla siderurgia, con particolare riferimento alla riconversione della Ferriera 
di Servola.  

Numerose sono le occasioni di stimolo ed approfondimento che la pubblica-
zione offre per conoscere gli interventi anticrisi ed i risultati ottenuti e per ave-
re notizia di aspetti generalmente trascurati quale, per esempio, l’analisi delle 
caratteristiche produttive ed occupazionali della filiera della nautica da diporto 
e dell’alimentare tipico. Peraltro non dobbiamo dimenticare che il fronteggia-
mento della situazione di crisi, in questi due anni, è risultato l’impegno princi-
pale dell’Amministrazione regionale, di quelle provinciali, delle forze sociali. 
Oltre a ciò credo sia importante sottolineare il ruolo svolto dall’INPS nella ge-
stione degli ammortizzatori sociali, le attività realizzate dai Centri per 
l’Impiego e dalle Agenzie formative nell’accoglienza e ricollocazione dei lavo-
ratori coinvolti nelle crisi. In particolare la Direzione centrale del lavoro, quella 
della formazione professionale e l’Agenzia regionale del lavoro sono state im-
pegnate nella progettazione, gestione, monitoraggio e divulgazione degli inter-
venti, mentre le Amministrazioni provinciali hanno operato nelle attività di co-
ordinamento dei CPI, nella gestione dei piani di fronteggiamento delle crisi oc-
cupazionali, nella gestione degli incentivi alle imprese, nella realizzazione delle 
attività formative in favore dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali.  

Le forze sociali hanno offerto un contributo importante di suggerimento e 
proposta nella progettazione degli interventi e nella loro divulgazione sul terri-
torio. La realizzazione del Programma regionale anticrisi ha potuto contare, i-
noltre, su una rete di soggetti istituzionali e privati che hanno operato in siner-
gia e che hanno trovato nel Tavolo della concertazione, nel Comitato interisti-
tuzionale e nella Commissione regionale per il lavoro le sedi di confronto e di 
sintesi naturali. 
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Passando ora ad esaminare i diversi livelli di risposta alla crisi occupaziona-
le, il primo è certamente la gestione delle procedure amministrative per la ge-
stione della CIGO, della GIGS, della CIGS in deroga ovvero della mobilità or-
dinaria ed in deroga. Come è facile immaginare si tratta del primo “pronto soc-
corso” essenziale per il fronteggiamento delle emergenze occupazionali che 
quasi giornalmente si sono verificate negli ultimi due anni. Naturalmente, se 
esaminiamo il ciclo di gestione degli interventi anticrisi con riferimento alle 
politiche attive, gli attori sociali che hanno operato in questi due anni si molti-
plicano di numero; come non ricordare, infatti, la rete regionale di oltre 300 
consulenti del lavoro che hanno assistito le imprese nella gestione delle diverse 
fasi di crisi, la rete di oltre 70 Agenzie ed enti di formazione accreditati che 
hanno operato nella formazione professionale, la rete dei servizi per il lavoro 
pubblico (che da tempo si occupano) e delle Agenzie private (che si occupe-
ranno) della presa in carico e ricollocazione dei lavoratori che hanno perso il 
posto di lavoro.  

Naturalmente gli attori che operano nella gestione della crisi sono ancora 
molti altri e così non può essere scordato il lavoro svolto dalle Amministrazioni 
pubbliche locali che hanno aderito alla progettazione e gestione di progetti di 
lavori socialmente utili (LSU) nonché quello da queste svolto, insieme alle im-
prese private che, proprio in queste settimane, le impegna nei lavori di pubblica 
utilità (LPU), oppure quello della rete delle banche regionali e locali che hanno 
accolto la nostra proposta finalizzata a facilitare e rafforzare l’accesso al credito 
dei lavoratori coinvolti nelle crisi occupazionali e dei lavoratori precari.  

Procedendo ora ad esaminare le caratteristiche ed i contenuti del Programma 
anticrisi, un primo intervento è certamente quello previsto dal Capo III della 
Legge regionale 18/2005 che prevede interventi finalizzati alla previsione e ge-
stione delle gravi situazioni occupazionali allo scopo di: prevenire le criticità 
che si manifestano nel mercato del lavoro, ridurre l’impatto negativo sui lavo-
ratori, difendere la struttura produttiva e socio-professionale presente sul terri-
torio regionale, favorire accordi tra imprese finalizzate al fronteggiamento delle 
situazioni di crisi.  

Allo scopo di perseguire questi obiettivi la legge prevede il seguente ciclo di 
realizzazione: l’individuazione della situazione di difficoltà occupazionale da 
parte delle province o delle forze sociali o da parte della Direzione e/o 
dell’Agenzia regionale del lavoro, il parere positivo del Tavolo regionale di 
Concertazione, che conferma la sussistenza del fenomeno di crisi, il decreto 
dell’Assessore regionale al lavoro che delibera la crisi ed affida all’Agenzia, se 
regionale, ovvero alle Amministrazioni provinciali, la stesura del Piano che, a 
sua volta, verrà reso operativo attraverso l’approvazione dello stesso da parte 
della Giunta regionale.  
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Il piano, oltre alla parte descrittiva, che individua ed illustra i tratti salienti 
della situazione di crisi, contiene la descrizione delle azioni di fronteggiamento 
della stessa nonché le forme di raccordo con i progetti per il rilancio o la ricon-
versione del tessuto industriale ed imprenditoriale coinvolto. Inoltre il piano 
può contenere eventuali modalità di partecipazione delle imprese e degli enti 
locali alla gestione degli interventi stessi. Tra le azioni rivolte al fronteggia-
mento delle situazioni si richiamano, per la loro importanza, quelle rivolte: alla 
tutela del reddito dei lavoratori, alla ricerca ed accompagnamento al nuovo la-
voro ed alla erogazione di incentivi alle imprese che assumono.  

Nel corso del 2009 fino ad oggi i piani di crisi individuati sono stati 11: nel-
la provincia di Pordenone legno e meccanica, nella provincia di Gorizia gomma 
plastica e legno arredamento, il piano delle occhialerie nella provincia di Udi-
ne, i piani regionali dell’autotrasporto che comprende anche gli spedizionieri e 
la logistica, il piano della chimica, quello dell’edilizia, quello delle occhialerie 
e quello della meccanica. Inoltre, recentemente, è stato varato il piano della pe-
sca per fronteggiare le criticità occupazionali che potrebbero manifestarsi a se-
guito dell’entrata in vigore del regolamento UE Mediterraneo. Su questo argo-
mento, all’interno della pubblicazione, trovate un puntale bilancio delle attività 
realizzate nell’intervento di Alessandro Russo.  

Un altro ambito di intervento è rappresentato dall’azione 1 del piano anticri-
si che contiene le azioni per il sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti nelle 
crisi Si tratta di un gruppo di interventi tutti finalizzati a sostenere la perdita di 
reddito dei lavoratori e delle loro famiglie. Tra di essi i più significativi dal ver-
sante della novità sono: 

- gli ammortizzatori in deroga rivolti ad imprese e lavoratori che non pos-
sono beneficiare della CIGO e della CIGS ovvero della mobilità e che, 
per dimensione dell’intervento e delle risorse impiegate, è certamente 
quello più importante e significativo; 

- il sostegno al reddito dei lavoratori somministrati; un’azione questa ge-
stita direttamente a livello nazionale tramite accordi tra Ministero del 
Lavoro e parti sociali, mentre gli interventi vengono realizzati diretta-
mente dalla rete delle Agenzie di lavoro interinale; 

- il sostegno al reddito dei lavoratori parasubordinati; una categoria questa 
che non è assimilabile al lavoro dipendente e di conseguenza non benefi-
cia delle tutele previste per il lavoro dipendente; 

- l’integrazione al reddito tramite lavoro accessorio; un intervento che of-
fre la possibilità, fra le altre, di integrare il reddito proveniente dagli 
ammortizzatori in deroga mediante lo svolgimento di attività di lavoro 
occasionale accessorio; 
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- l’accesso al credito per i lavoratori in CIGS e per i lavoratori precari, allo 
scopo di anticipare, ai primi, il trattamento di CIGS, mentre, per i secon-
di, si prevede la concessione di garanzie fidejussorie a fronte di un finan-
ziamento concesso al lavoratore da una banca convenzionata; 

- l’anticipazione della CIGO e della CIGS da parte della rete di banche di 
credito cooperativo, allo scopo di limitare i danni ai lavoratori ed alle lo-
ro famiglie in conseguenza dei ritardi amministrativi nell’erogazione de-
gli ammortizzatori tradizionali. 

Gli ammortizzatori in deroga, per la prima volta nell’esperienza regionale, 
sono stati estesi a tutte le imprese e a tutti i lavoratori presenti sul territorio re-
gionale; una scelta questa peraltro condivisa dalle forze sociali che si è rivelata 
particolarmente adatta per limitare i licenziamenti nella piccola impresa in par-
ticolare del terziario. All’interno della pubblicazione il capitolo curato da San-
dra Simeoni da conto delle attività svolte e dei principali risultati conseguiti. 

L’Azione 2 del Programma regionale anticrisi è dedicato al tema della for-
mazione professionale rivolta al potenziamento dell’occupabilità dei lavoratori 
sospesi dal lavoro ovvero licenziati tra cui, per importanza, si ricorda: la for-
mazione per i lavoratori beneficiari degli ammortizzatori in deroga e la linea 17 
rivolta in favore dei lavoratori licenziati. Occorre a questo proposito solo ricor-
dare che si è dato così anche seguito alla obbligatorietà della formazione previ-
sta a livello nazionale. Nei primi nove mesi di formazione (ottobre 2009 - giu-
gno 2010) i lavoratori coinvolti nelle attività rivolte agli ammortizzatori in de-
roga sono stati 5.207, di cui 2.241 nel solo secondo trimestre 2010, all’interno 
dei quali la componente straniera rappresenta il 14,2%. I corsi realizzati sono 
stati 1.769, un valore, questo, ripartito piuttosto omogeneamente tra i tre trime-
stri considerati. Le attività formative maggiormente erogate sono state, 
nell’ordine, l’informatica, la sicurezza sul lavoro, i lavori d’ufficio. I lavoratori 
coinvolti nella formazione della linea 17 sono stati nel corso del primo seme-
stre 2010 459, mentre i corsi di formazione attivati sono stati 203. Si tratta di 
due importanti novità nella gestione delle crisi occupazionali i cui risultati ven-
gono puntualmente illustrati all’interno della pubblicazione dall’intervento di 
Luca Dordit.  

All’interno delle azioni formative anticrisi sono presenti, inoltre, gli inter-
venti rivolti in favore dei lavoratori somministrati che sono realizzati in paralle-
lo con gli interventi di difesa del reddito, quelli destinati alla formazione dei 
lavoratori parasubordinati, che verranno realizzati dall’Agenzia regionale del 
lavoro, quelli rivolti alla formazione imprenditoriale ed alla creazione di nuove 
imprese che verranno realizzati tramite il rilancio del nuovo progetto Imprende-
rò. A tale proposito è opportuno ricordare che sono piuttosto numerosi i lavora-
tori coinvolti nelle crisi occupazionali che si propongono di avviare una propria 
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impresa o un lavoro autonomo. In questo ultimo caso si tratta di interventi for-
mativi accompagnati, all’interno del Programma anticrisi, da altri interventi tra 
i quali si ricordano gli incentivi rivolti in favore di chi avvia una nuova impresa 
passando dal lavoro dipendente a quello autonomo o imprenditoriale e 
l’anticipazione, da parte dell’INPS, dell’importo del trattamento di sostegno al 
reddito, se finalizzato ad avviare un’attività di lavoro autonomo ovvero im-
prenditoriale. Per la prima volta, dunque, ci si trova di fronte ad un programma 
organico di formazione finalizzato a: aggiornare le competenze dei lavoratori 
che sono in attesa di rientrare in azienda; migliorare l’occupabilità per quei la-
voratori che sono alla ricerca di un nuovo posto di lavoro; riconvertire la pro-
fessionalità dei lavoratori che desiderano passare dal lavoro dipendente a quello 
autonomo oppure da una qualifica all’altra.  

L’Azione 3 del Programma regionale anticrisi si propone di rafforzare la re-
te dei Servizi pubblici e privati per il lavoro con l’obiettivo primario di velociz-
zare l’erogazione dei servizi e degli adempimenti, in particolare, dei Centri per 
l’Impiego. A proposito di queste ultime strutture è stata avviata un’attività di 
potenziamento organizzativo con la messa a punto di un programma di lungo 
periodo denominato Masterplan 2007/2013 che prevede una vasta gamma di 
interventi finalizzati al rafforzamento delle infrastrutture, alla crescita 
dell’organico ed al rafforzamento delle competenze del personale che opera 
presso i CPI. In questo senso si ricorda l’assunzione a tempo determinato di 46 
nuovi operatori di cui 31 operatori unici dei CPI e 15 per le strutture centrali 
delle stesse Amministrazioni provinciali. Un intervento, questo, finalizzato a 
ridurre i tempi amministrativi nella gestione dell’accoglienza e degli incentivi 
in favore delle imprese e dei lavoratori. Sempre allo scopo di rafforzare i CPI e 
di combattere il lavoro sommerso si sono rafforzate le attività del progetto “As-
sistente familiare” tramite la sua trasformazione in progetto “professionisti in 
famiglia” che, oltre alla erogazione di incentivi per la regolarizzazione dei con-
tratti di assistente familiare, promuove l’adozione di linee etiche tra famiglia ed 
assistente familiare.  

L’Azione 4 del piano anticrisi regionale prevede interventi finalizzati alla 
rioccupazione dei lavoratori mediante incentivi alle imprese che assumono ov-
vero incentivi ai lavoratori che intendano avviare una propria attività. Al suo 
interno troviamo gli interventi per: 

- incentivare l’assunzione e la stabilizzazione di lavoratori disoccupati o a 
rischio di disoccupazione oppure coinvolti nelle crisi occupazionali e che 
hanno perso il posto di lavoro; 

- favorire l’avvio del lavoro autonomo ed imprenditoriale; 
- incentivare le imprese che assumono giovani laureati e diplomati con 

percorsi di studio scientifici; 
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