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La rappresentanza nella Funzione Pubblica di Bologna  
 
La nostra indagine sulla rappresentanza nella Funzione Pubblica di Bologna muove dal rapporto tra 
il campione potenziale, ovvero il massimo numero di questionari possibili, e il campione reale, 
ovvero quanti realmente hanno compilato il questionario. Purtroppo il Bilancio Sociale della Cgil 
Emilia-wƻƳŀƎƴŀΣ ŦƻƴǘŜ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǇŜǊ ƭŀ ŘŜŦƛƴƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ Řƛ ǊƛŦŜǊƛƳŜƴǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭ 
numero di delegati sindacali, non mostra la ripartizione della rappresentanza per territorio e per 
ŎŀǘŜƎƻǊƛŀ Ƴŀ ǎƻƭƻ ǇŜǊ ƭΩǳƴŀ ƻ ƭΩaltra. Questo impedisce di ampliare la nostra riflessione al grado di 
ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀǘƛǾƛǘŁ ŘŜƭ ƴƻǎǘǊƻ ŎŀƳǇƛƻƴŜ ǊŜŀƭŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩǳƴƛǾŜǊǎƻ ǎǇŜŎƛŦƛŎƻΦ 
Il questionario sulla rappresentanza progettato e costruito da Ires Emilia-Romagna è stato 
distribuito a 468 delegati sindacali della Fp di Bologna nei suoi diversi comparti. Trattandosi di 
questionario on line accessibile tramite link, la distribuzione ai delegati è avvenuta per e mail, i cui 
indirizzi sono stati messi a disposizione dalla stessa Funzione Pubblica. Dei 468 questionari 
distribuiti elettronicamente ne sono stati compilati 249, ovvero il 53,2%, ovvero una percentuale 
in linea con le coperture raggiunte nella altre FP dei territori in cui è già stata realizzata la 
medesima indagineΦ [Ωŀƭǘŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭe di risposta è sintomo di una pro-attività dei delegati se 
sollecitati o, letto in altro modo, della volontà di fare sentire la propria voce.  
 
Tabella 1 ς Questionari distribuiti e livello di risposta 
 Questionari distribuiti 

e compilati 
Questionari distribuiti 

e non compilati 
Totale 

Valore assoluto 249 219 468 

Peso % 53,2 46,8 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna  

 
La medesima linea interpretativa sembra emergere dal tasso di risposta alle domande. In media, 
infatti, se si eliminano le domande vincolate a domande filtro o domande la cui proposizione 
induce ad interpretarle come alternative ad altre opzioni, si evidenzia come il peso dei casi validi 
sul totale delle risposte sia parti a 87,5%, ovvero una percentuale chŜ ŎƻƴŦŜǊƳŀ ƭΩŀƭǘŀ Ŝ ŎƻǎǘŀƴǘŜ 
ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǇŜǊ ǘǳǘǘŀ ƭŀ ƭǳƴƎƘŜȊȊŀ ŘŜƭ ǉǳŜǎǘƛƻƴŀǊƛƻ. Di fronte alla possibilità di 
restituire il proprio punto di vista ed esprimere un giudizio rispetto alle relazioni maturate nel 
ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǊŀǇǇǊŜsentanza, il singolo delegato o delegata è disposto a dedicare parte del 
suo tempo alla compilazione del questionario mantenendo la medesima attenzione dalla prima 
ŀƭƭΩǳƭǘƛƳŀ ŘƻƳŀƴŘŀΦ 
 

Peso dei casi validi per domanda 

 

87,5% medio 

Numero di domande 
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) ÒÉÓÕÌÔÁÔÉ ÄÅÌÌȭÉÎÄÁÇÉÎÅ 
 
Una Ǿƻƭǘŀ ŎƻƴǘŜǎǘǳŀƭƛȊȊŀǘŀ ƭΩŀŘŜǎƛƻƴŜ ŀƭƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ǉǳŀƴǘƛǘŀǘƛǾŀ ŘŜƭƭŀ 
dimensione della rappresentanza sindacale, si procede, in questa sezione, ad analizzare i risultati 
ŘŜƭƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ƴŜƭƭŀ ƭƻǊƻ ǇǊƻǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǉǳŀƭƛǘŀǘƛǾŀΦ Lƴ ǇǊƛƳŀ ōŀǘǘǳta, si introducono alcune linee 
descrittive sul profilo anagrafico-sindacale dei partecipanti per poi entrare nel vivo dello studio 
delle dinamiche più strettamente afferenti alle relazioni industriali.  

Profilo del rispondente  
 
Il nostro campione è prevalentemente femminile registrando una quota pari al 55,8% a fronte 
del 43,4% della controparte maschile. La rappresentanza femminile appare particolarmente 
preponderante nelle Funzioni centrali (61,5%), nel Sociosanitario, assistenziale, educativo (che da 
quƛ ƛƴ ŀǾŀƴǘƛ ŎƘƛŀƳŜǊŜƳƻ Ŏƻƴ ƭΩŀŎǊƻƴƛƳƻ {{!9t ς 70,8%). Diversamente i delegati maschi sono 
maggioritari nelle Agenzie fiscali e nella Sanità.  
La distribuzione per classi di età mostra come la classe maggioritaria sia quella compresa tra i 45 e 
i 54 anni, seguita dai chi ha tra i 35 e 44 anni. Gli over 55 continuano a rappresentare circa 1 
delegato su 4 mentre gli under 34 circa 1 delegato su 20. Elaborando opportunamente i dati è 
possibile rilevare come ƭΩŜǘŁ ƳŜŘƛŀ ŘŜƭ ŘŜƭŜƎŀǘƻ Ct ǎƛ Řƛ ŎƛǊŎŀ птΣф ŀƴƴƛ, con differenze importanti 
per comparto sindacale. I delegati operanti nel SSAEP, dentro il quale ricadono le cooperative 
sociali, risultano essere i più giovani (41,8 anni in media) mentre i delegati delle Agenzie fiscali e 
delle Funzioni centrali risultano qǳŜƭƭƛ Ŏƻƴ ƭΩŜǘŁ ǇƛǴ ŀǾŀƴȊŀǘŀ όƻƭǘǊŜ ƛ рм ŀƴƴƛ ƛƴ ƳŜŘƛŀύΦ [ŀ 
ŘƛǎǘƛƴȊƛƻƴŜ Řƛ ƎŜƴŜǊŜ ƳƻǎǘǊŀ ŎƻƳŜ ǎƛŀƴƻ ƛ ƳŀǎŎƘƛ ŀŘ ŀǾŜǊŜ ǳƴΩŜǘŁ ƳŜŘƛŀ όпуΣр ŀƴƴƛύ ǇƛǴ ŀƭǘŀ 
delle delegate femmine (47,6).  
 

Genere Classi di età 

  
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Se si passa dal dato strettamente anagrafico alla dimensione educativa e professionale risulta di 
ǇǊƛƻǊƛǘŀǊƛŀ ƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ ǇŀǊǘƛǊŜ ŘŀƭƭΩǳƭǘƛƳƻ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŎƻƴǎŜƎǳƛǘƻ Ŝ Řŀƭƭŀ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀΦ [ŀ ƭŜǘǘǳǊŀ Řƛ 
queste variabili, infatti, permette di offrire una fotografia immediata di quali siano le competenze 
Ŝ ƭŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴŀƭƛǘŁ Řƛ Ŏǳƛ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ǎƛ ǇǳƼ ŀǾǾŀƭŜǊŜΦ La quota più consistente del 
nostro campione ha la licenza media superiore e poi a seguire la Laurea. Chi ha almeno la laurea 
sfiora il 38%, ƻǾǾŜǊƻ ǳƴŀ ǉǳƻǘŀ ŘŜŎƛǎŀƳŜƴǘŜ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƭƭŀ ƳŜŘƛŀ ŘŜƭƭΩƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŜ ƛƴ ǇǊƻǾƛƴŎƛŀ 
di Bologna. Anche in questo caso il comparto sindacale mostra distribuzioni delle risposte 
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divergenti. In particolare si nota come il delegato con almeno la laurea superi il 50% per le 
Funzioni centrali (circa il 61%) e nel SSAEP (oltre il 56%) e vi sia prossimo nella Sanità (48%). La 
componente di delegati con almeno la laurea mostra una sostanziale omogeneità in una 
prospettiva di genere e disegna una relazione inversamente pǊƻǇƻǊȊƛƻƴŀƭŜ ŀƭƭΩŜǘŁ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎŀ: se 
ǇŜǊ Ǝƭƛ ǳƴŘŜǊ оп Ǝƭƛ άŀƭƳŜƴƻ ƭŀǳǊŜŀǘƛέ ǎƻƴƻ ƻƭǘǊŜ ƛƭ фн҈Σ ǇŜǊ ƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ор-44 anni la quota scende a 
circa il 50% per poi scivolare sotto il 30% per gli over 44 anni. 
In base alla distribuzione per qualifica, così come era ovvio attendersi, i delegati sono 
prevalentemente impiegati. In coerenza con altre indagini analoghe, si nota come nelle categorie 
di riferimento per il settore pubblico, e quindi prevalentemente FP e FLC, la domanda per qualifica 
ǘǊƻǾƛ ǎŜƳǇǊŜ ǳƴΩŀƭǘŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ŀƭƭΩƻǇȊƛƻƴŜ άŀƭǘǊƻέΣ ŀ ǘŜǎǘƛƳƻƴƛŀǊŜ come nei settori 
destinati a servizio pubblico si sia maturata una identità professionale distintiva difficilmente 
ŎƻƴŎƛƭƛŀōƛƭŜ Ŏƻƴ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀ άŀȊƛŜƴŘŀƭƛǎǘŀέ ŘŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎƛŦƛŎŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻǇƻǎǘŀ ŘŀƭƭΩLǎǘŀǘ. La larga parte di 
ŎƘƛ Ƙŀ ǊƛǎǇƻǎǘƻ Ŏƻƴ ƭΩƻǇȊƛƻƴŜ άŀƭǘǊƻέ Ƙŀ Ǉƻƛ ƛƴŘƛŎŀǘƻ ŎƻƳŜ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀ ƻ άŜŘǳŎŀǘƻǊŜέ ƻ ά ƛƴŦŜǊƳƛŜǊŜέ ƻ 
άǇƻƭƛȊƛŀ ƳǳƴƛŎƛǇŀƭŜέΣ ƳƻǎǘǊŀƴŘƻ ǇǊƻǇǊƛƻ ŎƻƳŜ ǎƛŀ ƛƴ ǉǳŜƛ ŎƻƴǘŜǎǘƛ ŘƻǾŜ ƛƭ ōƛǎƻƎƴƻ Řƛ ǳƴŀ 
rivendicazione della propria identità professionale sia più marcata. Non appare infatti casuale che 
ƭΩƛƴŎǊƻŎƛƻ Ŏƻƴ ƛƭ ŎƻƳǇŀǊǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ŜǾƛŘŜƴȊƛ ǳƴŀ ǇƛǴ ŀƭǘŀ ƻǇȊƛƻƴŜ άŀƭǘǊƻέ ƛƴ ŎƻǊrispondenza dei 
delegati nella Sanità e nei Servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi. A tal proposito si segnala 
come siano soprattutto i più giovani a non vedersi adeguatamente rappresentati dalla 
catalogazione statistica per qualifica proposta da ISTAT, mostrando una maggior rivendicazione 
della identità professionale.  
[ŀ ǉǳŀƭƛŦƛŎŀ Řƛ άǉǳŀŘǊƻέ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜ ƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǇƛǴ ŎƻƴǎƛǎǘŜƴǘƛ ƴŜƭƭŜ ŦǳƴȊƛƻƴƛ ŎŜƴǘǊŀƭƛ όнсΣф҈ύ Ŝ 
negli enti ƭƻŎŀƭƛ όуΣо҈ύ ƳŜƴǘǊŜ Ǝƭƛ ƻǇŜǊŀƛ ƴŜƭƭΩƛƎƛŜƴŜ ŀƳōƛŜƴǘŀƭŜΦ  
 

Titolo di studio Qualifica 

  
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

Profilo sindacale  
 
Analizzate le introduttive domande di carattere anagrafico, si vuole ora entrare nel merito 
ŘŜƭƭΩŀǘǘƛǾƛǘŁ sindacale cercando in primo luogo di comprendere il comparto sindacale, 
corrispondente a relazioni sindacali e ambienti di lavoro molto diversi da loro, e il profilo 
professionale dei delegati sindacali, per comprendere quale livello di competenza e professionalità 
si affacci e attraversi il mondo sindacale.  
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La nostra analisi prosegue con una variabile già utilizzata per lo sviluppo di alcuni incroci: il 
comparto sindacale. Sulla base della ripartizione per comparto sindacale così come individuato 
ƴŜƭƭΩŀŎŎƻǊŘƻ ǎƛƎƭŀǘƻ ƭΩмм ƎƛǳƎƴƻ нллтΣ ƭŀ ƳŀƎƎƛƻǊŀƴȊŀ ŘŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛ ǊƛŎŀŘŜ ŘŜƴǘǊƻ ƛƭ 
comparto relativo agli Enti locali, il мфΣо҈ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭ ŎƻƳǇŀǊǘƻ Sociosanitario, assistenziale, 
educativo privato, il 10,4% nelle Funzione centrali, il 10% nella Sanità ed il 3,6% nelle Agenzie 
fiscali. Gli altri comparti sindacali, ovvero Igiene ambientale, Sicurezza e Vigili del Fuoco 
raccolgono percentuali modeste e quindi pur presentando sempre i risultati per tutti i comparti 
ŜǎƛǎǘŜƴǘƛ ŎƻǊǊŜ ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ǇƻǊǊŜ ǉǳŀƭŎƘŜ ŎŀǳǘŜƭŀ Ŝ ǇǊǳŘŜƴȊŀ ƴŜƭƭΩŀǾŀƴȊŀǊŜ ƛǇƻǘŜǎƛ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛǾŜ 
rispetto a campioni così poco numerosi.  
 

Comparto sindacale 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Altro elemento analitico di rilievo è il gruppo professionale di appartenenza allo scopo di capire 
quale livello di professionalità viene messa nella disponibilità del sindacato, nella convinzione che 
per gestire le condizioni di lavoro sia necessario presidiare i nodi nevralgici dei processi decisionali.  
 

Gruppo professionale 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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In linea con la composizione per qualifica, si ravvisa come circa 1 delegato su 3 appartenga al 
ƎǊǳǇǇƻ άǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛ ŜǎŜŎǳǘƛǾŜ ƴŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ŘΩǳŦŦƛŎƛƻέ Ŝ ŎƛǊŎŀ м ǎǳ р ŀƭ ƎǊǳǇǇƻ άǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛ 
ǘŜŎƴƛŎƘŜέ. È quindi possibile osservare come la composizione dei delegati veda un robusto 
ōŀǊƛŎŜƴǘǊƻ ǎǳƭƭŜ ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŜ ŜŘ ǳƴŀ ŎƻƴŎŜƴǘǊŀȊƛƻƴŜ ǎƛƎƴƛŦƛŎŀǘƛǾŀ ǾŜǊǎƻ ƭΩŀǊŜŀ ŀ 
maggior contenuto professionale. Proprio per la collocazione settoriale e per la composizione 
interna della forza lavoro, marginale risulta la presenza di gruppi di delegati a basso contenuto 
professionale.  
Incrociando opportunamente le due variabili, ovvero comparto sindacale e gruppo professionale, 
è possibile porre in rilievo come le professioni tecniche siano maggioritarie nella Sanità e nei 
SŜǊǾƛȊƛ ǎƻŎƛƻ ŀǎǎƛǎǘŜƴȊƛŀƭƛ ŜŘ ŜŘǳŎŀǘƛǾƛ ƳŜƴǘǊŜ ƭŜ ǇǊƻŦŜǎǎƛƻƴƛ ŜǎŜŎǳǘƛǾŜ ƴŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ŘΩǳŦŦƛŎƛƻ 
risultino essere il gruppo professionale preponderante nelle Agenzie fiscali, Funzioni centrali ed 
Enti locali. Si evidenzia, inoltre, come nelle Agenzie fiscali si rilevino concentrazioni di operai 
specializzati, nel SSAEP e nella sanità di professioni qualificate nel terziario 
 
Tabella 2 ς Delegati per gruppo professionale e comparto sindacale 
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Professioni intellettuali/specializzate 0,0 24,0 8,3 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 8,3 

Professioni tecniche 12,5 16,0 22,9 39,5 55,0 0,0 0,0 33,3 27,7 

Professioni esecutive nel lavoro d'ufficio 75,0 40,0 47,7 5,3 10,0 0,0 0,0 0,0 35,0 

Professioni qualificate nel terziario 0,0 8,0 2,8 31,6 15,0 0,0 100,0 0,0 10,2 

Operai specializzati 12,5 0,0 3,7 7,9 5,0 0,0 0,0 0,0 4,4 

Conduttori di impianti fissi e mobili  0,0 0,0 1,8 0,0 5,0 100,0 0,0 0,0 2,4 

Professioni a bassa specializzazione 0,0 0,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 

Altro 0,0 12,0 11,9 10,5 10,0 0,0 0,0 66,7 11,7 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

Delegato sindacale tra esperienza e motivazione  
 
[ΩŀǊǘƛŎƻƭŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘŀǘŀōŀǎŜ ŎƻƴǎŜƴǘŜ Řƛ ŀƴŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ŀƴŎƘŜ ƛƴ ōŀǎŜ 
ŀƭƭΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ƳŀǘǳǊŀǘŀ Řŀƭ ǎƛƴƎƻƭƻ ŘŜƭŜƎŀǘƻ ƴŜƭ ŎƻǊǎƻ ŘŜƭƭŀ ǎǳŀ 
attività di rappresentanza. In generale è possibile osservare come chi abbia meno di un anno di 
anzianità sindacale siano nel SSAEP, mentre tutti gli altri abbiano almeno un anno di esperienza 
sindacale, proprio in virtù delle modalità di elezione delle rappresentanze sindacali nel pubblico 
impiego. Sono distinguibili due blocchi più corposi: uno composto dai delegati con una anzianità 
ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ǎƻǘǘƻ ƛ о ŀƴƴƛ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ǎǳǇŜǊƛƻǊŜ ŀƛ с ŀƴƴƛ. Le Agenzie fiscali, Funzioni centrali e Sanità 
mostrano una preponderanza di delegati con una esperienza sindacale superiore ai 6 anni 
mentre enti locali e servizi sociosanitari ed educativi una quota più alta di chi ha una esperienza 
sindacale compresa tra 1 e 3 anni.  
Ovviamente esiste una correlazione tra anzianità sindacale ed età anagrafica: tra chi ha più di 6 
ŀƴƴƛ Řƛ ŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ м ǎǳ о ŝ ƻǾŜǊ рр ŀƴƴƛΣ ƳŜƴǘǊŜ н ǎǳ р ŘŜƭŜƎŀǘƛ Ŏƻƴ ǳƴΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ 
al di sotto dei 3 anni è un over 44 anni. I comparti sindacali con i delegati più anziani sono anche i 
ŎƻƳǇŀǊǘƛ Ŏƻƴ ƭΩŜǎǇerienza sindacale più alta, e viceversa. 
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Tabella 3 ς Delegati per comparto e anzianità sindacale 
 Meno di 

1 anno 
Da 1 a 
3 anni 

Da 3 a 
6 anni 

Più di 
6 anni 

Totale 

Agenzie fiscali 0,0 37,5 0,0 62,5 100 

Funzioni centrali 0,0 32,0 12,0 56,0 100 

Enti locali 0,0 45,8 19,2 35,0 100 

S.S.A.E.P 11,4 50,0 18,2 20,5 100 

Sanità 0,0 13,0 26,1 60,9 100 

Igiene ambientale 0,0 0,0 50,0 50,0 100 

Sicurezza 0,0 100,0 0,0 0,0 100 

Vigili del Fuoco 0,0 50,0 50,0 0,0 100 

Totale 2,2 41,3 18,7 37,8 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Ogni livello di esperienza sindacale mostra sempre una maggioranza femminile ad eccezione di 
ŎƘƛ Ƙŀ ǳƴΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ƛƴǘŜǊƳŜŘƛŀ, ovvero da 3 e 6 anni, dove la componente maschile 
supera di poco (51,2%) quella femminile. Si rileva, inoltre, come tra chi abbia meno esperienza 
sindacale la percentuale di chi possieda almeno la laurea sia più alta. 
Insieme a variabili di natura quantitativa, la nostra indagine ha voluto approfondire le dinamiche 
che hanno portato il singolo lavoratore/trice ad intraprendere il percorso di delegato sindacale, o 
anche il percorso di natura motivazionale che lo ha portato a candidarsi come rappresentante dei 
ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΦ [Ŝ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴƛ ŎƘŜ ǎƛ ǎƻƴƻ ǇǊƻǇƻǎǘŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭƭƻ ǎǘǊǳmento di indagine ricalcano 
cinque dimensioni di ordine motivazionale che potrebbero essere così sintetizzati: 
 

- Dimensione del pragmatismoΣ ŎƘŜ ǊŀŎŎƻƎƭƛŜ ƭŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ƛƴ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩƻǇȊƛƻƴŜ 
άNessun altro voleva farloέ 

- Dimensione della adeguatezza, ŀ Ŏǳƛ ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘƻƴƻ ƭŜ ƻǇȊƛƻƴƛ άtŜƴǎƻ Řƛ ŀǾŜǊŜ ƭŜ 
ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ŀŘŜƎǳŀǘŜ ǇŜǊ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǊƳƛ Ŏƻƴ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜ ŀȊƛŜƴŘŀƭŜέ Ŝ άtŜƴǎƻ Řƛ ŀǾŜǊŜ ƭŜ 
ŎƻƳǇŜǘŜƴȊŜ ŀŘŜƎǳŀǘŜ ǇŜǊ ŀǎŎƻƭǘŀǊŜ ŜŘ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǊŜ ƛ ōƛǎƻƎƴƛ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛέ 

- Dimensione della idealità, a cui si riferiscƻƴƻ ƭŜ ƻǇȊƛƻƴƛ άCredo nella Cgilέ Ŝ άCredo nel 
valore della rappresentanza collettivaέ 

- Dimensione della fiduciaΣ ŀ Ŏǳƛ ŝ ŀǎǎƻŎƛŀǘŀ ƭΩƻǇȊƛƻƴŜ άHo la fiducia di molti miei colleghiέ 
- Dimensione della finalità migliorativaΣ ŀ Ŏǳƛ ŝ ŎƻƭƭŜƎŀǘŀ ƭΩƻǇȊƛƻƴŜ άPer migliorare le 

condizioni di lavoroέ 
-  

Ai singoli rispondenti è stato chiesto di esprimere, lungo una scala da 1 a 5 (dove 1 è il Min e 5 il 
Max) un giudizio di importanza delle ragioni che hanno spinto alla scelta di fare il delegato 
sindacale. 
In generale prevale tra i delegati la dimensione della idealità ma anche in questo caso, così come 
emerso nella Camera del Lavoro di Parma, si ravvisa uno scostamento tra idealità rispetto alla 
Cgil e idealità rispetto alla rappresentanza collettiva generalmente intesa. In altre parole, 
ƭΩƛŘŜŀƭƛǘŁ Ŏƻƴǘƛƴǳŀ ŀŘ ŜǎǎŜǊŜ ƛƭ ƳƻǘƻǊŜ ǇǊƛƴŎƛǇŀƭŜ ŎƘŜ ǎǇƛƴƎŜ ƭŜ ǇŜǊǎƻƴŜ ŀŘ ƛƴǘǊŀǇǊŜƴŘŜǊŜ ƛƭ 
percorso sindacale ma è maggiore la spinta verso una idealità collettiva indeterminata che verso 
una idealità determinata, ovvero la Cgil. Lo scarto tra le due diverse forme di idealità, 
indeterminata e determinata, potrebbe essere letta come lo sforzo che la Cgil potrebbe ancora 
ŎƻƳǇƛŜǊŜ ǇŜǊ ǊƛǳǎŎƛǊŜ ŀ ŎƻƭƳŀǊŜ ƭŜ ŀǎǇƛǊŀȊƛƻƴƛ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾŜ ŘŜƛ ǎƛƴƎƻƭƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛΥ ƭΩƛŘŜŀƭƛǘŁ 
indeterminata potrebbe quindi assurgere ad obiettivo di rappresentanza verso cui la stessa Cgil 
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dovrebbe costantemente orientarsi. Tralasciando al momento i comparti sindacali con campioni 
poco numerosi, lo scostamento tra idealità indeterminata e determinata appare assumere forme 
più corpose per le Funzioni centrali, gli Enti locali e il SSAEP, determinando così gli spazi sindacali 
in cui è maggiore lo sforzo di recupero che deve essere compiuto. Nella Agenzie fiscali, invece, il 
gap risulta inesistente, anzi è addirittura il senso di appartenenza alla Cgil a superare in spinta 
ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŀƭŜ ƭΩŜǎǎŜǊŜ ǇŀǊǘŜ Řƛ ǳƴ ǎƻƎƎŜǘǘƻ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾŀΦ 
Insieme ad una idealità di appartenenza prevale una idealità di scopo, ovvero la dimensione della 
finalità migliorativa. Le due accezioni della idealità sono evidentemente tra loro strettamente 
connesse, per i delegati interpellati, ƴŜƭ ǎŜƴǎƻ ŎƘŜ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ ŀŘ ǳƴ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƻ ƴƻƴ ǎƛ 
misura solo in termini di condivisione valoriale ma anche nella capacità di migliorare le condizioni 
di lavoro del singolo lavoratore/trice. Sul polo motivazionale opposto risiede la dimensione del 
pragmatismoΣ ƻǾǾŜǊƻ ŎƘƛ Ƙŀ ƛƴǘǊŀǇǊŜǎƻ ƛƭ ǇŜǊŎƻǊǎƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ǇŜǊŎƘŞ άƴŜǎǎǳƴ ŀƭǘǊƻ ǾƻƭŜǾŀ ŦŀǊƭƻέ ƛƴ 
azienda. In generale, il punteggio medio è il più basso lungo la scala motivazionale ma presenta 
accelerazioni di rilievo ǾŜǊǎƻ ƭΩŀƭǘƻ ƴŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛ ŘŜƛ Vigili del fuoco, della Sicurezza e, in forma più 
modesta per i delegati del comparto SSAEP. Al contrario la componente pragmatica risulta 
minoritaria nei delegati della Sanità.  
Scendendo lungo la scala motivazionale si incontra la dimensione della adeguatezza. Una 
adeguatezza, però, rispetto alle competenze relazionali e di ascolto volte a raccogliere ed 
interpretare correttamente il punto di vista dei lavoratori. A differenza di altre ricerche condotte 
con metodologia analoga, non emerge un differenziale negativo tra la dimensione fiduciaria e la 
dimensione della adeguatezza umano-relazionale Non si evidenzia, dunque, il rischio di tensione 
emotiva esercitata sul singolo delegato sindacale dato dallo scostamento tra aspettative dei 
lavoratori (fiducia dei colleghi) e condizioni reali di risposta (adeguatezza umano-relazionale). Si 
registra, però, una costante distanza tra adeguatezza umano-relazionale e adeguatezza 
coƴǘǊŀǘǘǳŀƭŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ƭΩŀŘŜƎǳŀǘŀ ŎŀǇŀŎƛǘŁ Řƛ ŘƛŀƭƻƎŀǊŜ Ŝ ŎƻƴŦǊƻƴǘŀǊǎƛ Ŏƻƴ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜκ5ƛǊƛƎŜƴǘƛ. In 
altre parole i delegati si percepiscono più adeguati a leggere ed interpretare le esigenze dei 
lavoratori che a confrontarsi contrattualmente o negozialmente con la controparte datoriale. 
Questo aspetto risulta più marcato nella Sanità e nel SSAEP mentre appare di modesta entità nelle 
Funzioni centrali. La dimensione della adeguatezza, nelle sue due componenti, appare correlata 
più Ŏƻƴ ƭΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ǎƛƴŘŀŎŀƭe che con ƭΩŜǘŁ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎŀΥ i delegati più esperti si sentono più adeguati 
sul piano contrattuale/negoziale e allo stesso tempo non evidenziano un calo di adeguatezza 
percepita rispetto alle proprie capacità di ascoltoΦ hƭǘǊŜ ŀƭƭΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎŀΣ ŝ ƛƭ ǇǊƻŦƛlo 
professionale ad impattare sulla dimensione motivazionale: per i profili a più alto contenuto 
professionale si rileva la più alta adeguatezza contrattuale/negoziale ma il minor senso di 
appartenenza alla Cgil.  
Da un punto di vista anagrafico, appare di interesse osservare come, se si esclude la fascia under 
34 ς trascurabile per numerosità del campione ς, tutte le dimensioni motivazionali aumentino il 
proprio punteggio medio fino ai 55 anni per poi flettersi dopo tale soglia. Da tale tendenza sembra 
sottrarsi solo la dimensione fiduciaria per la quale, diversamente, si disegna un trend discendente, 
ŀ ŘƛƳƻǎǘǊŀǊŜ ŎƻƳŜ ƭŀ ǇŜǊŎŜȊƛƻƴŜ Řƛ ŀǾŜǊŜ ƭŀ ŦƛŘǳŎƛŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ǎǾŀƴƛǎŎŀ ŀƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŜΣ 
ŎƻƴǎƛŘŜǊŀǘŀ ƭŀ ŎƻǊǊŜƭŀȊƛƻƴŜΣ ŀƭƭΩŀǳƳŜƴǘŀǊŜ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǎindacale. 
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Tabella 4 ς Dimensione motivazionale 
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Nessun altro voleva farlo 2,88 2,57 2,62 2,90 1,74 2,50 4,00 4,00 2,60 

Penso di avere le competenze adeguate per 
confrontarmi con la Direzione/Dirigenti 

3,71 4,08 3,02 3,17 2,78 2,50 4,00 3,00 3,17 

Penso di avere le competenze adeguate per ascoltare 
ed interpretare i bisogni dei lavoratori 

4,17 4,16 3,42 3,88 3,70 3,50 3,00 4,00 3,66 

Credo nella Cgil 4,14 3,52 3,39 3,83 3,95 3,50 2,00 3,00 3,57 

Credo nel valore della rappresentanza collettiva 4,13 4,32 4,22 4,45 4,35 5,00 4,00 4,50 4,30 

Ho la fiducia di molti miei colleghi 3,43 3,16 3,33 3,57 3,65 4,00 3,00 3,50 3,40 

Per migliorare le condizioni di lavoro 4,00 4,33 4,20 4,55 4,30 3,00 5,00 4,00 4,28 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
 

[ΩŀǘǘƛǾƛǘŁ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŝ ǳƴŀ ŀǘǘƛǘǳŘƛƴŜ ǎǘǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƭŀǾƻǊƛǎǘƛŎŀ ƻ ŎƻƛƴǾƻƭƎŜ ǳƴ 
modo di essere della persona? A questa domanda si cerca in qualche modo di offrire una risposta 
chiedendo al singolo delegato se è impegnato in altre forme di volontariato o associazionismo. 
Circa 1 delegato su 3 è impegnato in iniziative di volontariato e associazionismo, con una 
ǇǊŜǇƻƴŘŜǊŀƴȊŀ ŘŜƭ ƎŜƴŜǊŜ ƳŀǎŎƘƛƭŜΦ : Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƴƻǘŀǊŜ ŎƻƳŜ ƭΩƛƳǇŜƎƴƻ ǎƻŎƛŀƭŜ ǎƛŀ ǇƛǴ ƳŀǊŎŀǘƻ 
nei delegati delle imprese private e di natura misto pubblico/privata mentre risulti, 
paradossalmente, minore per le cooperative. 
 

Volontariato per genere Volontariato per natura ente/azienda 

  
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

0ÒÏÆÉÌÏ ÄÅÌÌȭÉÍÐÒÅÓÁȾÅÎÔÅ 
 
Oltre a raccogliere una base informativa sul profilo anagrafico del rispondente, la struttura del 
questionario consente di rilevare alcuni tratti caratǘŜǊƛȊȊŀƴǘƛ ƭΩƛƳǇǊŜǎŀ ǇǊŜǎǎƻ Ŏǳƛ ƛƭ ǎƛƴƎƻƭƻ 
ŘŜƭŜƎŀǘƻ ƭŀǾƻǊŀΥ ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ƴŀǘǳǊŀ Ŝ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ƻ ŀȊƛŜƴŘŀΦ [Ŝ ŘǳŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ǎƻƴƻ 
ƛƴŘƛŎŀǘƻǊƛ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ǇŜǊ ŎƻǎǘǊǳƛǊŜ ƛƭ ǇŜǊƛƳŜǘǊƻ ƛƴǘŜǊǇǊŜǘŀǘƛǾƻ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ ŘŜƭ ǉǳŀƭŜ ƭŜƎƎŜǊŜ ƭŜ 
relazioni industriali. 
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In coerenza con la copertura settoriale afferente alla categoria sindacale analizzata, oltre 3 
delegati su 4 sono occupati in imprese di natura pubblica. Ancora una volta la ripartizione per 
comparto sindacale restituisce delle informazioni dirimenti. La natura pubblica della azienda/ente 
di provenienza è una condizione sostanzialmente unanime in tutti i comparti sindacali, al di fuori 
del Sociosanitario, assistenziale ed educativo privato. Nel cosiddetto SSAEP oltre 2 delegati su 3 
lavorano in cooperative, 1 su 5 in imprese private e per il resto tra imprese pubbliche o misto 
pubbliche/private.  
 
Tabella 5 ς 5ŜƭŜƎŀǘƛ ǇŜǊ ŎƻƳǇŀǊǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ Ŝ ƴŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀκŜƴǘŜ ŎƘŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴƻ 
 

Privata Pubblica 
Mista pubblico/ 

privata 
Cooperativa Totale 

Agenzie fiscali 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Funzioni centrali 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Enti locali 0,8 97,6 1,6 0,0 100,0 

Sociosanitario, assistenziale, educativo privato 19,1 2,1 8,5 70,2 100,0 

Sanità 0,0 95,8 0,0 4,2 100,0 

Igiene ambientale 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Sicurezza 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Vigili del Fuoco 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 4,3 77,7 3,4 14,6 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
 

Dal punto di vista dimensionale, le diverse tipologia di impresa/ente mostrano una composizione 
piuttosto variegata. Le aziende/enti di più larghe dimensioni sono le cooperative, dove circa 1 
delegato su 3 che vi lavora appartiene ad imprese o gruppi con più di 1000 addetti. Allo stesso 
modo sono però sempre le cooperative a mostrare la più alta concentrazione in corrispondenza 
delle imprese/enti con meno di 30 addetti: circa un delegato su 2 proveniente dalle cooperative 
lavora in imprese con meno di 30 addetti. Si evidenzia, dunque, per le cooperative la più spiccata 
polarizzazione dimensionale in termini di provenienza dei delegati sindacali. Se dal dato 
cooperativo si possono evidentemente dedurre considerazioni in merito al comparto SSAEP, 
ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ ǇƛǴ ŘƛǊŜǘǘŀ Ƴƻǎtra come per il comparto delle Agenzie fiscali oltre 1 delegato su 3 
provenga da enti con una dimensione da 101 a 250 addetti, per le Funzioni centrali 1 delegato su 3 
da enti con una dimensione da 31 a 100 addetti, per il comparto degli Enti locali 2 delegati su 5 da 
enti con dimensione tra 31 a 100 addetti e nel comparto della Sanità 3 delegati su 4 da enti con 
più di 1000 addetti. 
Relativamente alle imprese pubbliche, ovvero la quota decisamente maggioritaria posta in 
osservazione, emerge come circa 1 delegato su 2 provenga da enti con meno di 100 addetti, circa 
1 su 3 da enti con dimensione compresa tra 100 e 500 addetti e circa 1 su 6 delegati da enti con 
più di 500 addetti. 
 

Tabella 6 ς 5ŜƭŜƎŀǘƛ ǇŜǊ ƴŀǘǳǊŀ Ŝ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀκŜƴǘŜ 
 Meno di 

30 
addetti 

Da 31 a 
100 

addetti 

Da 101 a 
250 

addetti 

Da 251 a 
500 

addetti 

Da 501 a 
1000 

addetti 

Più di 
1000 

addetti 
Totale 

Privata 20,0 40,0 0,0 20,0 10,0 10,0 100,0 

Pubblica 13,4 36,6 23,1 9,1 5,4 12,4 100,0 

Mista pubblico/privata 25,0 25,0 37,5 12,5 0,0 0,0 100,0 

Cooperativa 47,1 11,8 2,9 2,9 2,9 32,4 100,0 

Totale 18,9 32,8 19,7 8,8 5,0 14,7 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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La struttura della rappresentanza sindacale  
 

tǊƻǎŜƎǳŜƴŘƻ ƴŜƭ ǎƻƭŎƻ ŘŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭeΣ ǎƛ ǎǇƻǎǘŀ ƻǊŀ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ǎǳƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ Řƛ 
rappresentanza sindacale in azienda. In primo luogo, si osserva come la larga parte delle strutture 
di rappresentanza siano Rappresentanze Sindacali Unitarie, in coerenza con gli accordi sindacali 
di introduzione della rappresentanza unitaria.  
 

Tipo di struttura di rappresentanza 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
La presenza di Rsa, ovvero di Rappresentanze sindacali aziendali, mostra concentrazioni di 
rilievo, infatti, in quel comparto sindacale in cui afferiscono imprese private e specialmente 
cooperative sociali, ovvero i Servizi sociosanitari, assistenziali ed educativi. Tracce di Rsa 
sembrano emergere anche nei comparti di Enti locali e funzioni centrali. Dove sono presenti, però, 
le RSA sono maggioritarie: oltre 6 delegati su 10 nel SSAEP sono espressione di una Rsa e non di 
una RSU. In coerenza con la natura giuridica delle imprese afferenti al comparto sindacale SSAEP, 
le RSA rappresentano 6 su 10 dei delegati provenienti dalle cooperative. Una ripartizione per 
dimensione mostra un picco di Rsa nelle imprese sotto i 30 addetti ma vede una presenza non 
marginale anche in tutte le classi dimensionali superiori ai 250 addetti. 
Altro tema strettamente sindacale su cui insiste la nostra indagine è il ruolo del Rappresentante 
dei Lavoratori per la SicurezzaΣ ƻǾǾŜǊƻ ƛƭ wƭǎΦ [ΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ŎƻƳŜ ƭŀ ŦƛƎǳǊŀ Řƛ wƭǎ ǎƛ ŎƻƴƛǳƎŀ Ŏƻƴ 
quella del delegato sindacale apre a degli elementi di conferma rispetto a prassi sindacali ed 
elementi di criticità rispetto al ruolo della sicurezza sul luogo di lavoro. In particolare, si nota che 
nella larga parte dei casi il ruolo di Rls è svolto da un membro della struttura di rappresentanza 
sindacale: in circa il 70% dei delegati sindacali svolge anche il ruolo di Rls, con la esplicita volontà 
di attribuire un ruolo negoziale ad un soggetto titolato solo a diritti partecipativi. In termini 
comparativi, si sottolinea come tale pratica raggiunga la percentuale più bassa in un confronto 
con altre ricerche analoghe condotte per altre categorie sindacali a livello regionale (Filctem 
regionale) e per altre Camere del Lavoro (Parma, Ferrara e Rimini). A spingere verso il basso la 
diffusione di questa pratica è quanto avviene nelle imprese afferenti al comparto sindacale 
SSAEP, dove circa 1 delegato su 5 afferma che il Rls è άŜǎǘŜǊƴƻ ŀƭƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜέΣ 
ŎƛǊŎŀ м ǎǳ р ǎƻǎǘƛŜƴŜ ŎƘŜ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ ƛƳǇǊŜǎŀ άƴƻƴ ŎΩŝ ƛƭ wƭǎέ Ŝ ǎŜƳǇǊŜ м ŘŜƭŜƎŀǘƻ ǎǳ р ǊƛǎǇƻƴŘŜ 
άƴƻƴ ǎƻέΦ Cŀǘǘŀ ǎŀƭǾŀ ƭŀ ǇǊƛƳŀ ƻǇȊƛƻƴŜΣ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ƛƭ ǘŜǎǘƻ ƭŜƎƛǎƭŀǘƛǾƻ ƴƻƴ ǾƛƴŎƻƭŀ ƭΩŜƭŜȊƛƻƴŜ ŘŜƭ wǎƭ ŀƛ 
soli delegati sindacali, le altre due indicano una scarsa sensibilità e conoscenza rispetto al tema 
della salute e sicurezza. tƻƛŎƘŞ ƭŜ ƛƳǇǊŜǎŜ ŎƻƛƴǾƻƭǘŜ ŘŀƭƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ ǎƻƴƻ ƛƳǇǊŜǎŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭƳŜƴǘŜ 
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ǎǘǊǳǘǘǳǊŀǘŜ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǳƴ wƭǎ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƴƻƴ ǎƻƭƻ ǳƴŀ ŘƛǎŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ testo normativo ma 
ŀƴŎƘŜ ǳƴ ǊƛǘŀǊŘƻ ŘŜƭƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ƴŜƭƭΩŀǘǘƛǾŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ Ǌǳƻƭƻ ŜǎƛƎƛōƛƭŜ ǇŜǊ ƭŜƎƎŜ. 
Tale carenza solleva la necessità di un approfondimento di ricerca finalizzato allo sviluppo di 
pratiche informative e formative diffuse e partecipate. 
 
Tabella 7 ς Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
 

Sì 
No, non 
c'è il Rls 

No, il Rls è un altro 
rappresentante 
dei lavoratori 

No, il Rls è esterno 
alla rappresentanza 

dei lavoratori 
Non so Totale 

Agenzie fiscali 37,5 0,0 50,0 12,5 0,0 100 

Funzioni centrali 23,1 11,5 61,5 3,8 0,0 100 

Enti locali 10,6 13,0 63,4 9,8 3,3 100 

S.S.A.E.P 2,3 20,5 36,4 18,2 22,7 100 

Sanità 25,0 8,3 62,5 4,2 0,0 100 

Igiene ambientale 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100 

Sicurezza 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100 

Vigili del Fuoco 0,0 50,0 0,0 0,0 50,0 100 

Totale 12,6 13,5 57,4 10,0 6,5 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

I rapporti con gli altri sindacati  
 
9ƭŀōƻǊŀƴŘƻ ƻǇǇƻǊǘǳƴŀƳŜƴǘŜ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƛ ŘŜƭƭΩƛƴŘŀƎƛƴŜ Ŝ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƴŘƻ ǘǊŀ ƭƻǊƻ ŀƭcune variabili, risulta 
possibile offrire una panoramica sulla composizione della struttura di rappresentanza sindacale 
aziendale. In generale, il 23,8% dei delegati sindacali coinvolti fa parte di una struttura sindacale 
composta unicamente da Cgil: di questi 3 delegati su 4 appartengono ad una Rsu e 1 ad una Rsa. 
La sola presenza della Cgil è preponderante nel comparto sindacale SSAEP dove raggiunge il 50% 
dei delegati indagati. Circa 1 delegato su 3 fa parte di una organismo di rappresentanza 
sindacale aziendale con due sigle, dove la seconda sigla è circa il 50% dei casi la Cisl, il 20% la Uil 
e il 17% dei Cobas e Usb. Anche in questo caso nella composizione a due sigle della struttura di 
rappresentanza sindacale le Rsa pesano per circa il 20%. Questa articolazione appare prevalente 
per il comparto degli Enti locali. 
Le strutture di rappresentanza sindacale a 3 sigle, ovvero Cgil + 2 sigle, pesano per il 17,6% dei 
delegati interpellati e raggiungono quote maggioritarie nel comparto delle Agenzie fiscali e nelle 
Funzioni centraliΦ Lƴ ǉǳŜǎǘŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜΣ ƻƭǘǊŜ ŀƭƭŀ /Ǝƛƭ ƭΩŀƭǘǊŀ ǎƛƎƭŀ ǎŜƳǇǊŜ ǇǊŜǎŜƴǘŜ ŝ ƭŀ /ƛǎƭ Ŝ ƭŀ 
ǘŜǊȊŀ ŝ ƛƴ ŎƛǊŎŀ ƭŀ ƳŜǘŁ ŘŜƛ Ŏŀǎƛ ¦ƛƭ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ƳŜǘŁ /ƻōŀǎκ¦ǎōΦ bŜƭƭŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŀ о ǎƛƎƭŜ ƭŀ 
presenza di Rsa è assai marginale così come per tutte le altre combinazioni più articolate.  
Dalla struttura di rappresentanza sindacale a 4 sigle sindacali, ovvero Cgil+ 3 sigle, provengono il 
15,9% dei delegati indagatiΦ vǳŜǎǘŀ ŎƻƳǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛǎƳƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ƳŀƎƎƛƻǊƛǘŀǊƛƻ ƴŜƭƭŀ 
Sanità, comparto nel quale si registrano concentrazioni importanti anche in corrispondenza di 
strutture più complesse (Cgil+4 e Cgil+5 sigle), così come per le Agenzie Fiscali. Le sigle sindacali 
ricorrenti sono sempre in prevalenza Cisl e Uil e poi Cobas/Usb e sindacati autonomi. 
Le strutture più complesse si concentrano nelle imprese/enti di natura pubblica, dove insistono 
anche i casi di strutture a 6 e 7 sigle sindacali, mentre nel mondo cooperativo si rileva la più alta 
quota di concentrazioni di strutture composte solo dalla Cgil. Nelle imprese private o misto 
pubblico/private le strutture di rappresentanza sono principalmente composte da 2 sigle 
sindacali. Ovviamente la composizione della strutture è strettamente correlata alla dimensione 
ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀΣ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ŀƭƭŀ Ǉƻǎsibilità di eleggere un maggior numero di delegati. Si rileva 
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comunque come la presenza della sola Cgil superi sì il 40% dei delegati nelle imprese con meno di 
30 addetti ma si rilevino percentuali non trascurabili, anche nelle imprese sopra i 250 addetti.  
 
Tabella 8 ς Delegati per comparto sindacale e composizione della struttura di rappresentanza 
 Solo 

Cgil 
Cgil+ 

1 sigla 
Cgil+ 

2 sigle 
Cgil+ 

3 sigle 
Cgil+ 

4 sigle 
Cgil+ 

5 sigle 
Cgil+ 

6 sigle 
Totale 

Agenzie fiscali 11,1 0,0 33,3 22,2 22,2 11,1 0,0 100,0 

Funzioni centrali 7,7 23,1 30,8 11,5 23,1 0,0 3,8 100,0 

Enti locali 20,8 40,8 18,4 16,0 2,4 0,8 0,8 100,0 

S.S.A.E.P 50,0 33,3 10,4 6,3 0,0 0,0 0,0 100,0 

Sanità 8,0 0,0 8,0 40,0 32,0 12,0 0,0 100,0 

Igiene ambientale 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 

Sicurezza 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Vigili del Fuoco 66,7 0,0 33,3 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 23,8 31,0 17,6 15,9 8,8 2,1 0,8 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
 

/ƻƴǎƛŘŜǊŀǘƻ ƭΩƛƳǇƻǊǘŀƴȊŀ degli indicatori della rappresentanza e della rappresentatività per la 
definizione del potere contrattuale, la nostra indagine ha voluto interrogare i delegati sindacali 
anche rispetto al peso degli iscritti Cgil sul totale iscritti e al peso dei delegati sindacali in carica Cgil 
sul numero totale dei delegati presenti nella struttura di rappresentanza aziendale. I risultati 
restituiscono una Cgil maggioritaria in media nel 90% dei casi in termini di rappresentatività e 
ƴŜƭƭΩуу҈ ŘŜƛ Ŏŀǎƛ ƛƴ ǘŜǊƳƛƴƛ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ. Gli indicatori si dimostrano solidi nel comparto del 
SSAEP, Enti Locali e Sanità mentre risulta più incerto nel comparto delle Agenzie fiscali e Funzioni 
centrali, dove gli indicatori galleggiano intorno al 50% sia per la rappresentanza che per la 
rappresentatività.  
Il rapporto con le altre sigle sindacali non è stato analizzato solo in chiave quantitativa, ovvero in 
termini di conformazione sindacale della struttura di rappresentanza aziendale, ma anche in 
chiave qualitativa, chiedendo una valutazione delle relazioni instaurate e se ed in che misura la 
crisi ne abbia influenzato la qualità. 
A differenza di altre ricerche analoghe dove i giudizi positivi erano generalmente (rispetto alla 
Camera del Lavoro) e specificatamente (rispetto alla Fp di altri territori) preponderanti, i delegati 
della Fp di Bologna si dividono in due blocchi quando si tratta di valutare il rapporto maturato 
Ŏƻƴ ƭŜ ŀƭǘǊŜ ǎƛƎƭŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛΥ ǳƴŀ ƳŜǘŁ ƭƛ ŘŜŦƛƴƛǎŎŜ ƛƴ ǉǳŀƭŎƘŜ ƳƛǎǳǊŀ ŎƻƴŦƭƛǘǘǳŀƭƛ Ŝ ƭΩŀƭǘǊŀ ƳŜǘŁ ƛƴ 
qualche misura collaborativi. La disarticolazione per comparto sindacale mostra distribuzione 
divergenti. In particolare i rapporti appaiono particolarmente critici nella Sanità, nel comparto 
SSAEP e nelle Agenzie fiscali, insieme al comparto dei Vigili del Fuoco e della Sicurezza. Di contro 
appaiono più collaborativi negli Enti locali.  
{ŎƻǊǊŜƴŘƻ ƭŜ ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ǊƛŎƻƴŘǳŎƛōƛƭƛ ŀƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀκŜƴǘŜ, si evidenzia come i rapporti siano più 
conflittuali nelle cooperative e più collaborativi nelle impresa pubblica e privata. Ovviamente 
ŀƴŎƘŜ ƭŀ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩimpresa impatta sul livello di conflittualità sindacale in quanto al crescere 
di addetti cresce anche il numero dei delegati sindacali e potenzialmente delle sigle di riferimento. 
Ma non sempre è determinante. Se infatti la maggior tensione tra rappresentanti di sigle 
sindacali si rintraccia nelle imprese sopra i 1000 addetti è anche vero che la maggior 
collaborazione si intercetta nelle imprese tra i 500 e i 1000 addetti. Non è quindi sempre il solo 
fattore strutturale ad impattare sulla qualità delle relazioni. Provando a scandagliare lungo le 
ǾŀǊƛŀōƛƭƛ ŘŜƭ ǇǊƻŦƛƭƻ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎƻ ǎƛ ǊƛƭŜǾŀƴƻ ŎƻǊǊŜƭŀȊƛƻƴƛΣ ǎŜǇǇǳǊ ŘŜōƻƭƛΣ Ŏƻƴ ƭΩŜǘŁ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎŀ ŜŘ ƛƭ 
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titolo di studio: ŀƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭƭΩŜǘŁ Ŝ ŀƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŀǳƳŜƴǘŀ ƭŀ ŎƻƴŦƭƛǘǘǳŀƭƛǘŁ 
interna alla struttura di rappresentanza.  
 

Giudizio sulle relazioni con i delegati di altre sigle sindacali presenti in azienda/ente 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Ma la variabile che sembra impattare maggiormente sul giudizio dato alla relazione con gli altri 
ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘƛ Řƛ ŀƭǘǊŜ ǎƛƎƭŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛ ŝ ǉǳŜƭƭŀ ǊŜƭŀǘƛǾŀ ŀƭƭΩƛƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭŜ ǉǳŜǎǘƛƻƴƛ Řƛ ƴŀǘǳǊŀ 
politico/sindacale a livello nazionale sul rapporto interno alla struttura di rappresentanza 
sindacale: oltre il 60% di chi sostiene che le questioni nazionali non producano alcun impatto sulle 
relazioni interne alla Rsu valuta collaborativo il rapporto instaurato con gli altri rappresentati 
mentre la percentuale scende al 45% per chi ritiene invece che le questioni nazionali abbiano una 
qualche conseguenza. Si desume quindi come almeno una parte della conflittualità interna sia in 
ǉǳŀƭŎƘŜ ƳƻŘƻ άƛƳǇƻǊǘŀǘŀέ ŘŀƭƭΩŜǎǘŜǊƴƻ Ŝ ƴƻƴ ƛƭ Ǌƛǎǳƭǘŀǘƻ Řƛ ǳƴŀ ŦǊƛȊƛƻƴŜ ŜƴŘƻƎŜƴŀΦ 
 

Come la crisi/blocco del ccnl ha impattato sulle relazioni con gli altri delegati? 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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Oltre a variabili di natura sindacale e soggettiva, le relazioni dipendono anche da fattori esterni, 
come appunto la crisi, la cui gestione impone un rapporto più intenso e i cui effetti producono 
inevitabilmente delle asperità dettate da timori individuali e strategie sindacali contrastanti. In 
generale la crisi sembra aver prodotto un peggioramento per circa 1 delegato su 4 mentre per la 
stragrande maggioranza le relazioni sono rimaste stabili. In un confronto per comparto sindacale, 
si evince come la crisi sia stata particolarmente lacerante nel comparto della Sanità, dove circa 2 
delegati su 3 dicono che le relazioni con gli altri sindacati abbiano vissuto un peggioramento a 
fronte della crisi. 

Sindacato e politica  
 

La nostra indagine affronta il delicato tema del rapporto tra sindacato e politica attraverso tre 
ŘƛǾŜǊǎƛ ƳƻƳŜƴǘƛ ŀƴŀƭƛǘƛŎƛΦ bŜƭ ǇǊƛƳƻΣ ǎƛ ǇƻƴŜ ƭΩŀǘǘŜƴȊƛƻƴŜ ǎǳƛ ƭŜƎŀƳƛ ŦƛŘǳŎƛŀǊƛ ŘŜƭ ŘŜƭŜƎŀǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ 
al fine di tratteggiare un modello sociale di riferimento. In seconda battuta, si sposta il punto di 
osservazione sulla manifestazione formale del legame con la politica cercando di rilevare 
ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǾŜǊǎƻ ƭŀ Ŏƻǎŀ ǇǳōōƭƛŎŀΣ ƭŀ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀȊƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀƭŜ ŀŘ ǳƴ ǇŀǊǘƛǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ Ŝ ƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ 
politico. In ultimo si vuole analizzare il legame tra rappresentanza politica e rappresentanza 
sociale, ovvero capire il punto di vista dei delegati sindacali rispetto al possibile spazio di sinergia 
tra potere legislativo e potere contrattuale. 

Il legame fiduciario  

 

Il senso di appartenenza alla Cgil come motore motivazionale è confermata anche quando il 
questionario affronta il delicato tema del rapporto tra sindacato e politica. È infatti stato chiesto ai 
delegati sindacali di esprimere il grado di fiducia che si ha nei confronti di diverse istituzioni ed 
organismi di rappresentanza, cercando di coniugare attori sociali e attori pubblici/politici allo 
scopo di proporne una comparazione immediata. 
Se si guarda alla complessità del campione, è intuibile come anche a Ferrara ci sia la 
ǊƛǇǊƻǇƻǎƛȊƛƻƴŜ Řƛ ǳƴ ƳƻŘŜƭƭƻ ǎƻŎƛŀƭŜ ƛƴ Ŏǳƛ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ ǎƛŀ ƭΩǳƴƛŎƻ άŀǇǇƛƎƭƛƻέ 
fiduciario per il delegato sindacale, in un generale smarrimento di riferimenti ideali e politici. Si è 
infatti chiesto ai delegati di esprimere lungo una scala da 1 a 5 (dove 1 è il punto di minimo e 5 il 
punto di massimo) una valutazione della fiducia maturata rispetto ad alcune figure. Assodato che 
in una scala così costruita il punteggio è dichiaratamente positivo se superiore a 3, è possibile 
osservare come questa condizione si verifichi solo in corrispondenza della Cgil, inteso come 
confederazione, e la categoria sindacale di appartenenza. Sembra disegnarsi un modello sociale 
sindacato-ŎŜƴǘǊƛŎƻΣ ŎŀǊƛŎŀƴŘƻ ǎǳƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ tout court la responsabilità di 
rappresentare il lavoro non solo in chiave contrattuale-negoziale ma anche politica. A differenza 
di altre ricerche analoghe, per i delegati della Fp di Bologna non si ravvisa una gap tra categoria 
sindacale e confederazione sindacale: il processo identitario non trova quindi un primo passaggio 
dentro la categoria e poi nella confederazione ma traspare una forte connotazione confederale 
anche nella stessa categoria. Il delegato nutre un sentimento di fiducia in egual misura per la 
confederazione e per la categoria, ad eccezione del comparto sindacale Enti locali, dove lo slancio 
identitario di categoria sembra più pronunciato. La misura della fiducia appare massima nella 
Sanità.  
I partiti politici e il governo attuale raccolgono i punteggi più bassi in termini di fiducia riposta, 
evidenziando una diffidenza verso i soggetti della politica. Le amministrazioni locali, quella 
regionale e comunale in primis, beneficiano di uno scarto fiduciario positivo rispetto al Governo 
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nazioƴŀƭŜ Ƴŀ ƴƻƴ ǎǳǇŜǊŀƴƻ ƭŀ ǎƻƎƭƛŀ ŘŜƭƭŀ άǎǳŦŦƛŎƛŜƴȊŀέΦ In linea con altre ricerche il processo di 
fidelizzazione aziendale risulta essere modesto e di qualche rilievo solo per il comparto della 
Sicurezza e dei Vigili del fuoco.  
 
Tabella 9 - Il grado di fiducia verso gli attori sindacali ed istituzionali (media dei punteggi, 1 a 5) 
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La categoria sindacale di appartenenza 3,6 3,2 3,5 3,6 3,8 3,0 4,0 3,0 3,5 

[ΩŀȊƛŜƴŘŀ ƛƴ Ŏǳƛ ƭŀǾƻǊƛ 2,4 2,2 2,4 2,3 2,3 2,5 3,0 3,5 2,4 

La Cgil (Confederazione) 3,6 3,4 3,3 3,6 3,8 3,5 3,0 3,0 3,4 

I partiti politici 1,6 1,5 1,5 1,5 1,7 1,5 2,0 2,0 1,5 

[ΩŀǘǘǳŀƭŜ DƻǾŜǊƴƻ ƴŀȊƛƻƴŀƭŜ 1,4 1,6 1,4 1,4 1,4 1,0 3,0 2,5 1,5 

Il mondo imprenditoriale complessivamente 1,8 1,8 1,8 1,8 1,7 1,5 3,0 2,0 1,8 

[ΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ǊŜƎƛƻƴŀƭŜ ŀǘǘǳŀƭŜ όŘƛ ǊŜǎƛŘŜƴȊŀύ 1,6 2,0 2,1 2,1 1,8 1,0 3,0 2,0 2,0 

[ΩŀƳƳƛƴƛǎǘǊŀȊƛƻƴŜ ŎƻƳǳƴŀƭŜ ŀǘǘǳŀƭŜ όŘƛ ǊŜǎƛŘŜƴȊŀύ 2,3 2,5 2,5 2,2 2,1 1,5 3,0 2,5 2,4 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

La distribuzione per classe di età consente di verificare come, in generale, il senso di fiducia si 
ƛƴŘŜōƻƭƛǎŎŀ ŀƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ǎŜ ǎƛ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀƴƻ ƛ ǎƻƎƎŜǘǘƛ ǇƻƭƛǘƛŎƛ ŜŘ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛΦ 5ƛǾersamente 
Ŏƻƴ ƭΩŀǾŀƴȊŀǊŜ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ǎƛ ƛǊǊƻōǳǎǘƛǎŎŜ ƭŀ ŦƛŘǳŎƛŀ ǾŜǊǎƻ ƛƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΣ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ 
di categoria e confederale. Pur muovendosi dentro una scala di valori piuttosto bassi, non è 
possibile confinare la distanza verso i partiti polƛǘƛŎƛ ŜŘ ƛǎǘƛǘǳȊƛƻƴŀƭƛ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƴƻ Řƛ ǳƴŀ ǎƻƭŀ 
motivazione generazionale. Sono proprio i delegati appartenenti alle classi di età più avanzate a 
mostrare una più solida ostilità verso i soggetti della politica. 

La partecipazione politica dei delegati  

 
[Ωŀƴŀlisi dei legami fiduciari restituisce un rapporto con la rappresentanza politica, ovvero i partiti 
politici, ormai consunto o mai sbocciato. Sebbene il rapporto con la rappresentanza politica 
possa sicuramente definirsi debole, non si può dire lo stesso peǊ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǾŜǊǎƻ ƭŀ άǇƻƭƛǘƛŎŀέ 
nella sua accezione più estesa. Circa 3 delegati 4 infatti si dicono interessati alla politica e ancora 
una volta i dati non lasciano trasparire una differenza generazionale. Anzi sono proprio i delegati 
più giovani a mostǊŀǊŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ ǇƛǴ ŎƻǊǇƻǎŜ Řƛ ŎƘƛ ǎƛ ŘƛŎŜ άƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻ ŀƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀέΦ 
vǳŀƴŘƻ ǎƛ ǇŀǎǎŀΣ ƛƴǾŜŎŜΣ ŀŘ ŀƴŀƭƛȊȊŀǊŜ ƭΩŀǇǇŀǊǘŜƴŜƴȊŀ ŦƻǊƳŀƭŜ ŀŘ ǳƴ ǇŀǊǘƛǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ƭŜ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭƛ 
tracollano. In generale, ƭΩммΣн҈ ŘŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛ ŝ ƛǎŎǊƛǘǘƻ ŀŘ ǳƴ ǇŀǊǘƛǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ Ŏƻƴ una 
concentrazione di risposte positive nella fascia 35-54 anni e una loro dispersione nelle prime e 
ultime classi di età. : Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƴƻǘŀǊŜ ŎƻƳŜ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǾŜǊǎƻ ƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŘƛǎŜƎƴƛ ǳƴŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ 
direttamente proporzionale con il titolo di studio meƴǘǊŜ ƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ŀŘ ǳƴ ǇŀǊǘƛǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ǳƴŀ 
relazione inversamente proporzionale: aƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭ ǘƛǘƻƭƻ Řƛ ǎǘǳŘƛƻ ŎǊŜǎŎŜ ƭΩƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ǾŜǊǎƻ ƭŀ 
politica ma diminuisce il tasso di iscrizione ad un partito politico. In una distribuzione per 
comparto sindacale, è ancora la Sanità a distinguersi per il tasso di iscrizione ad un partito politico 
(17%) più alto e un più diffuso interesse per la politica (86%). 
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Interesse verso la politica? 

όǎƻƳƳŀ Řƛ άŀōōŀǎǘŀƴȊŀέ Ŝ άƳƻƭǘƻέ ƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘƻύ 
Sei iscritto ad un partito politico? 

  
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

Il basso livello di iscrizione ai partiti politici non si traduce in un disallineamento rispetto 
ŀƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ǘǊŀŘƛȊƛƻƴŀƭƳŜƴǘŜ Řƛ ƛƴǘŜǊƭƻŎǳȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƛƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΣ ŎƻǎƜ ŎƻƳŜ ŝ 
ravvisabile, invece, tra il mondo più disomogeneo degli iscritti o del mondo del lavoro. hƭǘǊŜ ƭΩул҈ 
dei delegati sindacali della Fp si riconoscono in un orientamento di sinistra (56,3%) o di centro-
sinistra (23,9%)Φ !ǾŜƴŘƻ Ǿƻƭǳǘƻ ŀŦŦǊƻƴǘŀǊŜ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩŀǇǇŀǊtenenza politica in termini di 
orientamento e non di partito risulta complessa una ri-attribuzione ex-post. Appare comunque 
ƛƴŎƻƴŦǳǘŀōƛƭŜ ŎƻƳŜ ƴŜƭƭŀ ǇƻǎǎƛōƛƭƛǘŁ Řƛ ǎŎŜƎƭƛŜǊŜ ǘǊŀ άǎƛƴƛǎǘǊŀέ Ŝ άŎŜƴǘǊƻ-ǎƛƴƛǎǘǊŀέ ƭŀ ǇƻǊȊƛƻƴŜ 
maggioritaria dei delegati interpellati abbia optato per la prima. 
Altro dato di rilievo, è la quota di chi non sa collocarsi (18%), posizionamento politico accostabile 
ƻ ŀŘ ǳƴ ŘƛǎƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƻŦŦŜǊǘŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ŀǘǘǳŀƭŜ ƻ ŀŘ ǳƴŀ ƛƴŎŀǇŀŎƛǘŁ ŘŜƭƭŜ ŎŀǘŜƎƻǊƛŜ 
politiche incastonabili dentro la dicotomia destra-sinistra di interpretare il fabbisogno di 
rappresentanza politica. La quota di chi non si riconosce né in un orientamento di sinistra né di 
destra cresce nelle fasce tra i 35 e 44 anni, mostrando come la disaffezione verso i partito politici 
tradizionali non sia solo una questione riconducibili ad una condizione anagrafica. La quota di chi 
non sa collocarsi raggiunge la percentuale massima nel comparto Enti locali (23,7%) e minima 
nella Sanità (8,7%). È opportuno precisare, però, che il non so collocarmi non necessariamente 
ŘŜǾŜ ŜǎǎŜǊŜ ƛƴǘŜǎƻ Ŏƻƴ ŘƛǎƛƳǇŜƎƴƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ ƛƴ ǉǳŀƴǘƻ ǘǊŀ άŎƘƛ ƴƻƴ ǎŀ ŎƻƭƭƻŎŀǊǎƛέ, la metà si 
ŘŜŦƛƴƛǎŎŜ ŘƛǎƛƴǘŜǊŜǎǎŀǘŀ ŀƭƭŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ƳŜƴǘǊŜ ƭΩŀƭǘǊŀ ƳŜǘŁ Řƛ ŎƻƴǎƛŘŜǊŀ άŀōōŀǎǘŀƴȊŀέ Ŝ άƳƻƭǘƻέ 
interessata alla politica. La non collocazione non è indecisione ma è una scelta politica.  
 
Tabella 10 ς Delegati per classi di età e orientamento politico 

 
Sinistra Centro-sinistra Centro Centro-destra Destra 

Non so  
collocarmi 

Totale 

25-34 44,4 44,4 0,0 0,0 0,0 11,1 100,0 

35-44 51,5 22,7 1,5 0,0 1,5 22,7 100,0 

45-54 51,1 27,3 1,1 1,1 0,0 19,3 100,0 

55-64 70,7 17,2 0,0 0,0 0,0 12,1 100,0 

over 65 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

Totale 56,3 23,9 0,9 0,5 0,5 18,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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Il legame tra rappresentanza sociale e politica  

 
I dati finora mostrati restituiscono un rapporto tra rappresentanza politica e rappresentanza 
sociale particolarmente fragile. In altre parole la relazione tra organizzazione sindacale e partito 
ǇƻƭƛǘƛŎƻ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŜǎǎŜǊŜ ŘŜōƻƭŜ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ ŜǎǇǊŜǎǎƛƻƴŜ ŦƻǊƳŀƭŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜΣ Ŝ ƴŜƭƭŀ ǎǳŀ 
espressione strumentale, ovvero dimensione fiduciaria.  
[ŀ ǉǳŀǎƛ ǘƻǘŀƭƛǘŁ ŘŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛ ŝ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ƭΩƛŘŜŀ Řƛ ǳƴ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ ŀǳǘƻƴƻƳƻ Řŀƛ ǇŀǊǘƛǘƛ Ǉƻƭitici: 
i processi decisionali e le linee strategiche del sindacato, nonché le diverse iniziative promosse, 
devono avvenire in autonomia e quindi non subire ingerenze di natura politica. Se vi è una larga 
convergenza sul concetto di autonomia organizzativa e strategica dai partiti politici, il campione 
ǎƛ ǘǊƻǾŀ ŘƛǾƛǎƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛŘŜŀ ŘŜƭ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ ŎƻƳŜ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ǇƻƭƛǘƛŎƻ. In generale, poco meno 
ŘŜƭƭŀ ƳŜǘŁ ŘŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛ όпнΣт҈ύ ǎƛ ŘƛŎŜ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀŦŦŜǊƳŀȊƛƻƴŜ άil sindacato è 
un soggetto politico e come tale si comportaέΣ ŀǘǘǊƛōǳŜƴŘƻ ŀƭ ǎƻƎƎŜǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ 
sociale una attribuzione politica. Se 1 delegato su 2 riconosce la finalità politica del soggetto 
sindacale, solo 1 delegato su 3 ŝ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ ǘǊŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀnza politica e 
rappresentanza sociale, ovvero un rapporto sinergico tra potere legislativo e potere contrattuale 
per una rappresentanza del lavoro più efficace. Il grado di accordo rispetto alla separatezza delle 
due sfere di rappresentanza appare più alto sempre nel comparto sindacale Enti locali e appare 
invece più debole nella Sanità, ovvero il comparto sindacale a più forte interesse e 
partecipazione politica. 
[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ƭŜ ŘǳŜ ǎŦŜǊŜ ŘŜƭƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ŎƻƴŦŜǊƳŀ ƛƭ ŦƻǊǘŜ ǎŜƴǎƻ Řƛ ǎŦƛducia 
verso i soggetti politici e nella loro capacità di rappresentare il lavoro: oltre 4 delegati su 5 è 
ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ƭΩŀŦŦŜǊƳŀȊƛƻƴŜ άƛƭ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛΣ ƛ ǇŀǊǘƛǘƛ ƴƻέ. È comunque da 
segnalare come siano fortemente presenti anche tra i delegati sindacali opinioni a forte 
contenuto populistaΥ о ŘŜƭŜƎŀǘƛ ǎǳ р ǎƻƴƻ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ ǎǳƭ Ŧŀǘǘƻ ŎƘŜ ƴŜƭ άǎƛƴŘŀŎŀǘƻ ǎƛ Ŧŀ ǘǊƻǇǇŀ 
ǇƻƭƛǘƛŎŀέ Ŝ т ŘŜƭŜƎŀǘƛ ǎǳ мл ŎƘŜ άƛƭ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ ŝ ǎǇŜǎǎƻ ƭΩŀƴǘƛŎŀƳŜǊŀ Řƛ ǳƴŀ ŎŀǊǊƛŜǊŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀέΦ 
 
Tabella 11 ς Il legame tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale ό҈ Řƛ ŎƘƛ ŝ ŘΩŀŎŎƻǊŘƻύ 
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Il sindacato deve essere autonomo dai 
partiti politici 

100,0 92,0 93,9 90,2 100,0 100,0 100,0 100,0 94,0 

Nel sindacato si fa troppa politica 50,0 58,3 60,2 62,5 54,5 50,0 100,0 100,0 59,9 

Il sindacato è un soggetto politico e 
come tale si comporta 

62,5 52,0 36,6 47,5 43,5 50,0 0,0 100,0 42,7 

Il sindacato ha bisogno della politica per 
rappresentare il lavoro 

37,5 40,0 30,4 42,5 47,8 50,0 100,0 50,0 36,6 

Lƭ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ ŝ ǎǇŜǎǎƻ ƭΩŀƴǘƛŎŀƳŜǊŀ Řƛ ǳƴŀ 
carriera politica 

62,5 76,0 66,1 67,5 87,0 50,0 100,0 100,0 70,0 

Il sindacato rappresenta i lavoratori, i 
partiti no 

87,5 68,0 84,8 82,9 82,6 100,0 100,0 100,0 82,7 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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La continuità tra rappresentanza politica e rappresentanza sociale è un elemento su cui il grado di 
ŀŎŎƻǊŘƻ ŀǳƳŜƴǘŀ ŀƭ ŎǊŜǎŎŜǊŜ ŘŜƭƭΩŜǎǇŜǊƛŜƴȊŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ Ŝ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ŀƴŀƎǊŀŦƛŎŀΦ Se quindi le nuove 
generazioni che si affacciano alla attività di rappresentanza sindacale traducono la disaffezione 
verso i soggetti politici anche in una discontinuità tra le due sfere di rappresentanza, per i profili 
a più alta esperienza sindacale la disaffezione per i partiti politici non impedisce di vedere 
ƭΩǳǘƛƭƛǘŁ Řƛ ǳƴŀ ǎƛƴŜǊƎƛŀ ǘǊŀ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ Ŝ ǇƻƭƛǘƛŎŀ ǇŜǊ ǳƴŀ ǇƛǴ ŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ. 
È di interesse, inoltre, osservare come chi abbia un orientamento di sinistra sia maggiormente 
ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ƭŀ ŎƻƴǘƛƴǳƛǘŁ ǘǊŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ǇƻƭƛǘƛŎŀ Ŝ ǎƻŎƛŀƭŜ όпо҈ύ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀ ŎƘƛ ŀōōƛŀ ǳƴ 
orientamento di centro-sinistra (34%) e di chi non sappia collocarsi (20,5%).  
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Rapporto con i mezzi di informazione  

 
[Ωŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭ Ǌŀpporto tra sindacato e politica non può essere disgiunto dai processi di costruzione 
delle identità politiche, ovvero dagli strumenti con cui il singolo delegato raccoglie le informazioni, 
si aggiorna quotidianamente rispetto alle dinamiche economiche, sociali e politiche e alla capacità 
di partecipazione alla democrazia informatica. Le domande di questa sezione vertono 
essenzialmente sulla lettura dei quotidiani e sulle modalità di utilizzo di internet. 
I processi di costruzione delle opinioni rispetto al contesto socio-economico avvengono 
principalmente attraverso tre canali di informazione e comunicazione: internet, giornali 
quotidiani e la TV ovvero talk show, telegiornali, dibattiti politici e canali tematici.. 
 
Tabella 12 ς Frequenza di utilizzo dei principali canali di informazione 

 Mai Raramente Spesso Sempre Totale 

TV (talk show, telegiornali, dibattiti politici, canali tematici) 5,4 27,4 50,2 17,0 100 

Periodici e riviste 13,3 47,2 35,3 4,1 100 

Giornali quotidiani 7,3 35,6 44,7 12,3 100 

Internet (siti dedicati, riviste e giornali on line, social network) 2,7 17,4 49,3 30,6 100 

Libri e saggistica 18,7 42,6 29,2 9,6 100 

Dibattiti, seminari e convegni pubblici 15,7 63,6 18,9 1,8 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Se televisione e giornali quotidiani raccolgono in media la stessa frequenza (circa il 67%), il canale 
Řƛ ƛƴǘŜǊƴŜǘ Ǌƛǎǳƭǘŀ ŀōōƻƴŘŀƴǘŜƳŜƴǘŜ ƭŀ ŦƻǊƳŀ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ ǇǊŜǾŀƭŜƴǘŜ ǊŜƎƛǎǘǊŀƴŘƻ ŎƛǊŎŀ ƭΩул҈ 
di frequenza. Le altre forme di costruzione delle proprie basi informative risultano modeste e con 
ƭŀ ǎƻƳƳŀ Řƛ άǎǇŜǎǎƻέ Ŝ άǎŜƳǇǊŜέ Ƴŀƛ ƳŀƎƎƛƻǊƛǘŀǊƛŜΦ : Řƛ ƛƴǘŜǊŜǎǎŜ ƻǎǎŜǊǾŀǊŜ ŎƻƳŜ ƭŀ ǾŀǊƛŀōƛƭŜ ŜǘŁ 
anagrafica impatti sulla distribuzione dei principali canali di informazione utilizzate. Se per la 
televisione non si ravvisano particolari polarizzazioni o correlazioni, per internet la frequenza 
ŘŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŀǳƳŜƴǘŀ ŀƭ ŘƛƳƛƴǳƛǊŜ ŘŜƭƭΩŜǘŁ ƳŜƴǘǊŜ ǇŜǊ ƭŀ ƭŜǘǘǳǊŀ ŘŜƛ ǉǳƻǘƛŘƛŀƴƛ ŀǾǾƛŜƴŜ ƛƭ 
contrario. 
 

Lettura dei quotidiani per classe di età 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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In generale, infatti, sono identificabili 3 blocchi di delegati: 1 delegato su 3 legge il quotidiano ogni 
giorno, 1 delegato su 3 2-3 volte a settimana e 1 delegato sindacale o non lo legge o lo legge 
saltuariamente. Ma se si procede ad una disarticolazione per classi di età si evidenzia come il 
ōƭƻŎŎƻ Řƛ ŎƘƛ ƭŜƎƎŜ άƻƎƴƛ ƎƛƻǊƴƻέ ƛƭ ǉǳƻǘƛŘƛŀƴƻ Ǉŀǎǎƛ Řŀƭ поΣм҈ ǇŜǊ ŎƘƛ ŀǇǇŀǊǘƛŜƴŜ ŀƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ рр-64 
anni al 24,6% per chi appartiene alla classe 35-44 anni per arrivare allo 0% per gli under 34 anni. 
Il primo canale di informazione ovvero internet, è utilizzato principalmente per la navigazione, la 
lettura di giornali on line e la gestione della posta elettronica. Un utilizzo più interattivo invece di 
internet è limitato alla parte più giovane del campione di delegati mentre i più anziani continuano 
ad avere un άŀǇǇǊƻŎŎƛƻ ǇŀǎǎƛǾƻέ con la rete.  
 
Tabella 13 ς Modalità e frequenza di utilizzo di internet 

 Mai Raramente Spesso Sempre Totale 

Navighi su internet 0,9 5,9 44,1 49,1 100,0 

Partecipi a discussioni virtuali 47,2 38,1 11,0 3,7 100,0 

Leggi giornali on line 6,8 28,1 42,1 23,1 100,0 

Controlli la posta elettronica 0,5 2,7 25,3 71,5 100,0 

Utilizzi social network 25,8 25,3 25,3 23,5 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

)Ì ÄÅÌÅÇÁÔÏ Å ÌȭÉÍÍÉÇÒÁÚÉÏÎÅ 

 
Esplorati i canali attraverso i quali i delegati maturano le proprie opinioni, si sposta ora 
ƭΩƻǎǎŜǊǾŀȊƛƻƴŜ ǎǳ ǉǳŀƭƛ ǎƛŀƴƻ ƭŜ ƻǇƛƴƛƻƴƛ ŘŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛΦ 9 ƭƻ ǎƛ Ŧŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀŘ ǳƴ ǘŜƳŀ ǎŜƳǇǊŜ Řƛ 
stretta attualità e su cui le ǊŜŀȊƛƻƴƛ ŜƳƻǘƛǾŜ ǎƻƴƻ ƭŜ ǇƛǴ ŘƛǎǇŀǊŀǘŜΥ ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩƛƳƳƛƎǊŀȊƛƻƴŜΦ tƛǴ 
precisamente si chiede ai delegati di esprimere quali siano le conseguenze della presenza di 
immigrati nella zona di residenza. Si è scelto appositamente di circoscrivere il fenomeno alla zona 
residenziale per meglio interpretare gli intrecci percettivi tra ruolo e persona, tra delegato 
sindacale e cittadino.  
La lettura delle dinamiche del campione nella sua complessità non mostra per la Funzione 
Pubblica di Bologna un sentimento di repulsione o ostilità esplicita al fenomeno 
ŘŜƭƭΩƛƳƳƛƎǊŀȊƛƻƴŜ. A prevalere è una posizione interlocutoria (47,4%) di chi vede sia aspetti 
positivi che negativi. Circa 1 delegato su 3, diversamente, afferma che il fenomeno migratorio 
genera sostanzialmente conseguente positive o molto positive mentre circa il 9% è 
particolarmente critico rispetto al fenomeno migratorio in quanto portatore di conseguenze 
negative per la zona di residenza. Un confronto con le variabili anagrafiche mostra come il 
sentimento di ostilità verso la presenza di stranieri nel luogo di residenza sia più radicato nella 
componente femminile e attraversi tutti le classi di età con picchi più alti per i delegati tra i 45 e 54 
anni. Particolarmente impattante sulla distribuzione delle risposte è il titolo di studio: la quota di 
chi pensa che la presenza di immigrati produca conseguenze negative scema al crescere del titolo 
di studio. È di interesse osservare come, nella distribuzione per titolo di studio, i punti percentuali 
sottratti a chi giuŘƛŎŀ ƴŜƎŀǘƛǾŀƳŜƴǘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀȊƛƻƴŜ ƴƻƴ ǎƛ ǘǊŀǎŦŜǊƛǎŎƻƴƻ ŀŘ ǳƴŀ ǇƻǎƛȊƛƻƴŜ 
interlocutoria ma vanno ad ingrossare la quota di chi valuta positivamente la presenza di 
stranieri. 
Ma non sono solo variabili socio anagrafiche a determinare spostamenti nella distribuzione delle 
risposte. Sono soprattutto le inclinazioni e attitudini politiche: tra chi non è interessato alla 
politica e tra coloro che non sanno collocarsi tra le categorie di appartenenza politica sinistra-
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ŘŜǎǘǊŀ ǎƛ ǊŜƎƛǎǘǊŀ ǳƴŀ ǉǳƻǘŀ Řƛ άƻǎǘƛƭƛέ ŀƭƭΩƛmmigrazione doppia rispetto alla media del campione 
(circa 1 delegato su 5) 

 

Conseguenze della presenza di immigrati nella zona di residenza 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

Se in generale non si sono ravvisati aperti sentimenti di repulsione verso il fenomeno 
ŘŜƭƭΩƛƳƳƛƎǊŀȊƛƻƴŜ ƳŀΣ Ǉƛǳǘǘƻǎǘo, una combinazione di posizioni Řƛ ƳƻŘŜǊŀǘŀ ŀŎŎƻƎƭƛŜƴȊŀΣ ǳƴΩŀƴŀƭƛǎƛ 
più articolata rispetto a come il processo di integrazione prende forma sul territorio lascia 
emergere alcune resistenze più profonde. Continua a persistere una quota di delegati rilevante, 
quantitativamente compresa tra il 10-15%, contrari ŀƭƭΩŜǎǘŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭ ŘƛǊƛǘǘƻ Řƛ Ǿƻǘƻ ǇŜǊ ƛƭ {ƛƴŘŀŎƻ 
agli immigrati e favorevoli a licenziamenti discriminatori sulla base della cittadinanza.  
 
Tabella 14 - Grado di accordo dei delegate rispetto ad alcuni affermazioni sul processo di integrazione degli 
immigrati 

 Per nulla 
d'accordo 

Poco 
d'accordo 

Abbastanza 
d'accordo 

Molto 
d'accordo 

Totale 

: Ǝƛǳǎǘƻ ŎƘŜ ŘƻǇƻ ǳƴ ǇƻΩ Řƛ ŀƴƴƛ ŎƘŜ ƭΩƛƳƳƛƎǊŀǘƻ 
(regolare) vive in Italia, gli sia concesso il diritto di 
voto per il Sindaco 

3,2 11,4 30,6 54,8 100 

Dinanzi a una forte crisi economica, che costringe le 
aziende a licenziare il personale, è giusto che 
vengano licenziati prima gli immigrati stranieri e 
solo dopo gli italiani 

60,1 25,7 6,0 8,3 100 

Rispetto alle politiche di welfare (case popolari, 
contributi economiŎƛΣ ǎŜǊǾƛȊƛ ǇŜǊ ƭΩƛƴŦŀƴȊƛŀΧύ ŝ Ǝƛǳǎǘƻ 
che gli italiani abbiano la precedenza sugli immigrati 
stranieri regolari 

34,7 26,0 23,3 16,0 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Ma quando il processo di integrazione intercetta le problematiche di welfare locale (case 
popolari, asili, sussidi e assistenza) la porzione di delegati con un atteggiamento discriminatorio 
nei confronti degli immigrati sale addirittura al 39,3%: circa 2 delegati su 5 sarebbe quindi 
ŘΩŀŎŎƻǊŘƻ Ŏƻƴ ƭΩƛŘŜŀ Řƛ ǳƴ ǿŜƭŦŀǊŜ ƭƻŎŀƭŜ ǎŜƭŜǘǘƛǾƻ Ŏƻƴ ǳƴŀ Ǿƛŀ ǇǊŜŦŜǊŜƴȊƛŀƭŜ ǇŜǊ Ǝƭƛ ƛǘŀƭƛŀƴƛΦ ¦ƴŀ 
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quota importante, comunque in linea con quanto emerso in una ricerca analoga condotta per 
conto della Camera del Lavoro di FerraraΣ ǎŀǊŜōōŜ ŘΩŀccordo con un welfare protezionistico su 
base nazionale, ovvero un tratto distintivo delle istanze politiche leghiste.   
Anche in questo caso la variabile anagrafica non mostra polarizzazioni evidenti nella distribuzione 
delle risposte, facendo registrare quota più alte per gli under 34 anni e per la classe 45-54 anni. 
Pur confermandosi una maggiore ostilità femminile, non è dentro il circuito anagrafico che si 
spiegano le diverse concentrazioni di risposta ma sempre dentro la dimensione politica. Per chi 
non è interessato alla politica o per chi non sa collocarsi politicamente i favorevoli ad un welfare 
selettivo pesano per circa il 60%. Vale la pena osservare, comunque, come il rapporto con 
ƭΩƛƳƳƛƎǊŀȊione tracci anche il confine tra sinistra e centro-sinistra: se per chi si definisce di 
sinistra i favorevoli ad un welfare nazionalistico sono il 25%, per chi si dice di centro-sinistra la 
quota di favorevoli sale e supera il 50%.  
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Il sistema di relazio ni industriali  
 

Se la prima parte del questionario è orientata alla ricostruzione delle informazioni necessarie per 
costruire un profilo anagrafico, politico e motivazionale del singolo delegato, la seconda parte 
entra ŘƛǊŜǘǘŀƳŜƴǘŜ ƴŜƭ ƳŜǊƛǘƻ ŘŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ƛn cui il delegato sindacale è quotidianamente collocato, 
ovvero le relazioni industriali. La prima è quindi propedeutica alla comprensione della seconda. Le 
ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǊŜǎǘƛǘǳƛǘŜ ŘŀƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŀ ǇǊƛƳŀ ǇŀǊǘŜΣ ƛƴŦŀǘǘƛΣ ŎƻƴǎŜƴǘƻƴƻ Řƛ ǇƻƴŘŜǊŀǊŜ ƛ Ǌƛǎǳƭǘŀǘi 
della seconda inserendoli dentro dinamiche non strettamente riconducibili allo stretto perimetro 
aziendale. 
La parte di analisi della qualità delle relazioni industriali consta di tre aree di investigazione, 
coincidenti con gli interlocutori con cui il delegato sindacale interagisce nella sua azione 
quotidiana di rappresentanza e la cui qualità delle relazioni impatta inevitabilmente sulla stessa 
attività sindacale. In primo luogo si analizza lo spazio di partecipazione e negoziazione di cui il 
singolo delegato dispone nel rapporto con il direzione aziendale per poi approfondire il legame 
tra rappresentante e rappresentato, e quindi tra delegato sindacale e lavoratori. In ultimo si 
considera la relazione tra delegato sindacale e organizzazione sindacale per comprendere come e 
dove la Cgil dovrebbe investire per favorire la rappresentanza nei luoghi di lavoro. 
 

Il rapporto tra delegato e Direzione aziendale  
 

Il primo asse del sistema delle relazioni industriali è quello tra il delegato sindacale e la direzione 
aziendale, siano essi proprietari, management o dirigenti. A differenza di quanto risulta in altre 
analisi territoriali e categoriali, una quota preponderante di delegati FP di Bologna valuta 
negativamente la relazione maturata nei confronti della Direzione/Dirigenti e Management. Il 
rapporto appare particolarmente critico per il comparto della Sanità, Agenzie fiscali e dei Servizi 
socioassistenziali ed educativi mentre risulta più collaborativo nel comparto delle Funzioni 
centrali. Nel comparto Enti locali i giudizi critici sono allineati alla media di categoria: 2 delegati 
sindacali su 5 affermano che il rapporto con la controparte aziendale non è soddisfacente.  
 

Rapporto soddisfacente con la Direzione 
aziendale per comparto sindacale 

Rapporto soddisfacente con la Direzione aziendale 
per dimensione aziendale 

  
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Il livello di soddisfazione rispetto al rapporto con la Direzione/Dirigenti appare fortemente 
correlata con la dimensione aziendale. Le relazioni appaiono infatti migliori nelle imprese/enti 
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sotto i 30 addetti per poi progressivamente peggiorare fino alle realtà fino a 1000 addetti, soglia 
oltre le quale si ravvisa un salto positivo. 
La valutazione sul rapporto è il risultato di una processo sviluppatosi nel tempo e/o influenzato da 
fattori esterni. In particolare si osserva come la crisi abbia inasprito il rapporto tra la 
rappresentanza sindacale e la controparte datoriale per circa 1 delegato su 2, con punte più alte 
per le imprese sopra i 1000 addetti e tra i 101 e 250 addetti. In termini di comparto sindacale sono 
sempre la Sanità e il SSAEP a mostrare le quote più consistenti (oltre il 60%) di delegati per i 
quali la crisi ha peggiorato la relazione con la controparte. La criticità della relazione è 
inevitabilmente collegata con il mancato rinnovo contrattuale per il pubblico impiego che, da un 
ƭŀǘƻΣ ŜǎŎƭǳŘŜ ǉǳŀƭǎƛŀǎƛ ŦƻǊƳŀ Řƛ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ ƴŜƎƻȊƛŀƭŜ ŜΣ ŘŀƭƭΩaltro, alza la tensione nel rapporto tra 
Direzione e struttura di rappresentanza e struttura di rappresentanza e lavoratori.   
 

LƳǇŀǘǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎǊƛǎƛ ǎǳƭƭŀ ǊŜƭŀȊƛƻƴŜ Ŏƻƴ ƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜκ5ƛǊƛƎŜƴǘƛ ǇŜǊ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀκŜƴǘŜ 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

Ma quali sono le ragioni che sottostanno al giudizio attribuito alle relazioni con la direzione 
aziendale? Quali sono gli aspetti che determinano la qualità delle relazioni? Lo strumento di 
indagine indaga 3 diversi elementi delle relazioni industriali: le procedure di informazioni e 
consultazione come base propedeutica a qualsiasi forma di partecipazione in azienda, la diffusione 
della partecipazione diretta e gli spazi negoziali. 

$ÁÌÌȭÉÎÆÏÒÍÁÚÉÏÎÅ Å ÃÏÎÓÕÌÔÁÚÉÏÎÅ ÁÌÌÁ ÐÁÒÔÅÃÉÐÁÚÉÏÎÅ ÄÉÒÅÔÔÁ 

 
Il passaggio ad un sistema di relazioni industriali più partecipativo e meno conflittuale passa 
inevitabilmente per un rafforzamento delle pratiche di informazione e consultazione sul luogo di 
lavoro, senza le quali ogni sforzo partecipativo sarebbe esclusivamente un esercizio di pura 
estetica manageriale. 
La larga quota di delegati sindacali giudica negativamente le procedure di informazione e 
ŎƻƴǎǳƭǘŀȊƛƻƴŜ ǇǊƻƳƻǎǎŜ ŘŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀκŜƴǘŜ ƛƴ Ŏǳƛ ƭŀǾƻǊŀΥ ƛƴ ƳŜŘƛŀ н ŘŜƭŜƎŀǘƛ ǎǳ о Ǿŀƭǳǘŀƴƻ άƳƻƭǘƻ 
ƴŜƎŀǘƛǾŜέ ƻ άƴŜƎŀǘƛǾŜέ ƭŜ ǇǊŀǘƛŎƘŜ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƛǾŜ Ŝ Řƛ ŎƻƛƴǾƻƭƎƛƳŜƴǘƻ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀ Řella 
rappresentanza sindacale. Il giudizio risulta fortemente severo su tutte le aree tematiche 
ǇǊƻǇƻǎǘŀ Ŏƻƴ ƭŀ ǎƻƭŀ ŜǎŎƭǳǎƛƻƴŜ Řƛ άǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀέ Ŝ άƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻέ. Se pratiche di 
informazione e consultazione sul tema delle strategie aziendali rappresentano un orizzonte 
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partecipativo ancora molto lontano per il nostro modello di relazioni industriali, e ancor meno nel 
settore pubblico, è meno intuibile la fragilità delle pratiche informative in tema di politiche 
ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ǳƳŀƴŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ǳƴΩŀǊŜƴŀ ǘŜƳŀǘƛŎŀ Řƛ ǎǘǊŜǘǘŀ ŀǘǘƛƴŜƴȊŀ ǎƛƴŘŀŎale. 
Particolare attenzione va poi dedicata a come la maggioranza dei delegati dia una valutazione 
ƴŜƎŀǘƛǾŀ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ ŎƻƴǎǳƭǘŀȊƛƻƴŜ ǎǳƛ ǘŜƳƛ ƭŜƎŀǘƛ ŀƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ 
ŀƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜΣ ǎŀǇŜƴŘƻ ŎƘŜ ƭŀ ƭƻǊƻ ǇƛŜƴŀ ŜŦŦƛŎŀŎƛŀ ŘƛǇŜƴde dalla capacità di fondersi con un 
sistema di relazioni industriali partecipativo.  
In generale il quadro che ne esce è la figura di un delegato tenuto ai margini dei processi 
decisionali sulle questioni a più intensa carica strategica e organizzativa e invece più facilmente 
ŎƻƛƴǾƻƭǘƻ ƛƴ ǇǊŀǘƛŎƘŜ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀǘƛǾŜ ǎǳƛ ǘŜƳƛ ŘŜƭƭΩƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ŘŜƭƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ. 
Sembra che il blocco del rinnovo contrattuale non abbia inibito solo ogni prospettiva negoziale 
ma anche partecipativa. Non è solo la negoziazione ad essersi esaurita ma anche ogni forma di 
coinvolgimento o flusso comunicativo tra i rappresentanti dei lavoratori e la controparte 
aziendale.  
La lettura per comparto sindacale mostra, però, alcune segnali discordanti. In particolare, si 
osserva come ƛƭ ǘŜƳŀ ŘŜƭƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ǊƛŎŜǾŀ ǳƴ ƎƛǳŘƛȊƛƻ ŦƻǊǘŜƳŜƴǘŜ ŎǊƛǘƛŎƻ ƴŜƭ 
comparto della Sanità e negli Enti locali mentre raccolga la maggioranza di giudizi positivi per il 
comparto SSAEP. Il miglior posizionamento partecipativo del comparto dei Servizi socio-
assistenziali ed educativi si verifica su tutte le aree tematiche, incontrando la maggioranza di 
giudizi positivi in corrispondenza anche dei temi formativi e della salute e sicurezza. Se ne desume 
che dove esista ancora una prassi negoziale anche le pratiche partecipative si riattivino 
raccogliendo giudizi più favorevoli da parte dei delegati sindacali. Nonostante la continuità del 
processo negoziale, anche nel comparto SSAEP si riscontra, tuttavia, un giudizio altamente 
negativo rispetto al coinvolgimento sui temi relativi alla crescita professionale, premio di risultato 
e risorse umane, a testimonianza di come alcune dinamiche aziendali rimangano sempre 
prerogativa manageriale.  
 
Tabella 15 ς Valutazione sulle procedure di informazione e consultazione per area tematica 

 

Molto 
negativa 

Negativa 
Abbastanza 

positiva 
Molto 

positiva 
Totale 

Organizzazione del lavoro 19,9 45,5 32,2 2,4 100 

Strategie future 26,8 47,4 23,9 1,9 100 

Formazione 17,0 42,7 36,9 3,4 100 

Salute e sicurezza 11,4 32,9 51,9 3,8 100 

Innovazione 17,2 49,8 31,1 1,9 100 

Orari di lavoro 9,1 36,8 49,3 4,8 100 

Crescita professionale, inquadramento, mansione 25,2 53,9 19,4 1,5 100 

Premio di risultato (istituti retributivi) 27,5 44,4 26,1 1,9 100 

Gestione ammortizzatori sociali 18,7 45,1 33,0 3,3 100 

Politiche occupazionali e risorse umane 21,5 51,0 24,5 3,0 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

Il confronto tra i gradi di correlazione con la domanda relativa alla soddisfazione generale del 
rapporto con la Direzione aziendale mostra come gli ambiti tematici più impattanti sulla 
valutazione del delegato sindacale siŀƴƻ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ƭŀ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀ 
mentre quelli meno impattanti siano la gestione delle risorse umane ed il premio di risultato. 
Dove esistono pratiche informative e consultive su tali temi la valutazione della relazione con la 
Direzione aziendale è più alta. Questo suggerisce quali siano le attese sindacali rispetto allo spazio 
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tematico di confronto con il management (organizzazione del lavoro e salute e sicurezza) e le aree 
tematiche, invece, per cui si demanda di più al management (risorse umane e premio di risultato). 
Allo stesso tempo, però, si evince come le pratiche di informazione e consultazione esistenti 
riescano ad essere soddisfacenti solo rispetto ad uno degli elementi determinanti la valutazione 
del rapporto con la Direzione/Dirigenti ς la salute e la sicurezza ς mentre rimangano del tutto 
ƛƴǎƻŘŘƛǎŦŀŎŜƴǘƛ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭΩŀƭǘǊƻ driver Řƛ ǎƻŘŘƛǎŦŀȊƛƻƴŜΣ ƻǾǾŜǊƻ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀzione del lavoro.  
La debolezza delle pratiche di informazione e consultazione non produce, però, una larga 
diffusione della partecipazione diretta, ovvero di quelle pratiche di coinvolgimento diretto dei 
ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ŜǎǘŜǊƴŜ ŀƭƭΩƛƴǘŜǊƳŜŘƛŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ǎǘǊǳǘǘǳǊa di rappresentanza sindacale. In generale, solo 
1 delegato su 3 ravvisa una presenza significativa di partecipazione diretta nella propria azienda. 
Se ne desume che il processo decisionale sia prioritariamente il risultato di decisioni unilaterali 
del management/direzione/dirigenti .  
 

Frequenza della partecipazione diretta per area tematica  

όƭŀ ҈ ƛƴŘƛŎŀ ƭŀ ǎƻƳƳŀ Řƛ ŎƘƛ ŘƛŎŜ άŀōōŀǎǘŀƴȊŀ ǎǇŜǎǎƻέ Ŝ άƳƻƭǘƻ ǎǇŜǎǎƻέύ 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
La disarticolazione tematica delle pratiche di partecipazione diretta mostra come un utilizzo più 
diffuso avvenga dove le pratiche di informazione e consultazione della struttura di rappresentanza 
ŀȊƛŜƴŘŀƭŜ ǎƛŀƴƻΣ Řŀ ǳƴ ƭŀǘƻΣ ƎƛŁ ǎǘǊǳǘǘǳǊŀǘŜ όƻǊŀǊƛƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ǎŀƭǳǘŜ Ŝ ǎƛŎǳǊŜȊȊŀύ ŜΣ ŘŀƭƭΩŀƭǘǊƻΣ 
scarsamente presenti (formazione, strategie future e organizzazione del lavoro). Nel primo caso, 
la partecipazione diretta si inserisce in una logica di rafforzamento della partecipazione o 
ƴŜƭƭΩŀǇǇƭƛŎŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǇǊŜǎŎǊƛȊƛƻƴƛ ƴƻǊƳŀǘƛǾŜΣ ƳŜƴǘǊŜ ƴŜƭ ǎŜŎƻƴŘƻ Ŏŀǎƻ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ƛƴŘƛŎŀǊŜ 
modalità manageriali selettive in cui al confronto con un soggetto di rappresentanza collettiva si 
preferisce un confronto con quelle personalità o figure professionali che si reputano più 
strategiche.  
 
Contrattazione 
 
Insieme alle dinamiche di partecipazione, la nostra indagine ha voluto cogliere se ed in che misura 
esistano degli spazi di negoziazione. In un generale contesto dominato dal blocco del contratto del 
ǇǳōōƭƛŎƻ ƛƳǇƛŜƎƻΣ ƭŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ǉǳƛ ŀƴŀƭƛȊȊŀǘŜ ǎƛ ǊƛŦŜǊƛǎŎƻƴƻ ŀƭƭΩŜǎƛǎǘŜƴȊŀ Řƛ ǳƴ ŎƻƴǘǊŀǘǘƻ Řƛ ǎŜŎƻndo 
livello nella realtà lavorativa in cui il delegato sindacale svolge la sua attività di rappresentanza. Per 
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circa 1 delegato su 5 non esiste la contrattazione integrativa mentre per 1 delegato su 2 esiste 
ed ha prodotto accordi firmati dalle parti sindacaliΦ {Ŝ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ŎƻƴǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜŎƻƴŘƻ 
ƭƛǾŜƭƭƻ ŝ ƳŀǎǎƛƳŀ ǇŜǊ ƭŀ {{!9tΣ ŘƻǾŜ ŎƻƴǾƛǾŜ ƴŜƎƻȊƛŀȊƛƻƴŜ ƛƴŦƻǊƳŀƭŜ Ŝ ǎƛǘǳŀȊƛƻƴƛ Řƛ άǘǊŀǘǘŀǘƛǾŜ ƛƴ 
ŎƻǊǎƻέΣ ƭŀ ŦƻǊƳŀƭƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ ƛƴǘŜƎǊŀǘƛǾŀ ŀǎǎǳƳŜ ŦƻǊƳŜ ǇƛǴ ŀƭǘŜ ŘŜƭƭŀ ƳŜŘƛŀ ǇŜǊ ƛƭ 
comparto delle Funzioni centrali, degli Enti locali e soprattutto della Sanità.  
Rispetto alla formalizzazione della contrattazione integrativa non è tanto la dimensione aziendale 
ƻ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ŀ ŘŜǘŜǊƳƛƴŀǊŜ ƭŀ ŘƛǎǘǊƛōǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎǇƻǎǘŜ ǉǳŀƴǘƻ ƭŀ ƴŀǘǳǊŀ ŘŜƭƭΩŜƴǘŜ ǎtessa. Se per le 
imprese pubbliche o miste prevale una formalizzazione contrattuale, per le aziende private e 
ŎƻƻǇŜǊŀǘƛǾŜ ŝ ǇǊŜǇƻƴŘŜǊŀƴǘŜ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǳƴŀ ŎƻƴǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƛǾŜƭƭƻΦ  
 
Tabella 16 ς Presenza e formalizzazione della contrattazione di secondo livello per comparto sindacale 

 

No 
Sì, le trattative 
sono in corso 

Sì, ma non si 
è concluso alcun 

accordo 

Sì, sono stati 
firmati accordi 

Totale 

Agenzie fiscali 12,5 12,5 25,0 50,0 100 

Funzioni centrali 39,1 4,3 4,3 52,2 100 

Enti locali 11,5 25,0 8,7 54,8 100 

S.S.A.E.P 34,3 25,7 14,3 25,7 100 

Sanità 13,6 9,1 13,6 63,6 100 

Igiene ambientale 0,0 0,0 0,0 100,0 100 

Sicurezza 0,0 100,0 0,0 0,0 100 

Vigili del Fuoco 50,0 0,0 0,0 50,0 100 

Totale 19,3 20,3 10,2 50,3 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

Qualora esista la contrattazione integrativa in 4 casi su 5 questa è stata condotta con il supporto 
del funzionario sindacale, per il quale si raccoglie in quasi la totalità dei casi positivi un giudizio 
altamente favorevole: solo il 3,5% dei delegati pensa che la presenza del funzionario sindacale 
abbia complicato la trattativa.  Il supporto del funzionario sindaŎŀƭŜ άŜǎǘŜǊƴƻέ ŝ ƳŀǎǎƛƳƻ ƴŜƭƭŜ 
Agenzie fiscali, Funzioni centrali ed Enti locali mentre risulta meno frequente per il comparto 
sindacale della Sanità e dei Servizi socioassistenziali ed educativi. Di interesse, a tal proposito, 
sottolineare come circa il 12% dei delegati non sappia se la trattativa sia stata condotta con il 
supporto del sinŘŀŎŀǘƻ άŜǎǘŜǊƴƻέΣ ŜǾƛŘŜƴȊƛŀƴŘƻ ƻ ǳƴ ǎŎŀǊǎƻ ǾŀƭƻǊŜ ŘŜƭ ǎǳǇǇƻǊǘƻ άŜǎǘŜǊƴƻέ ƻ ǳƴŀ 
scarsa conoscenza dei processi negoziali interni. 
 

/ŀǎƛ ƛƴ Ŏǳƛ ƛƭ ǎƛƴŘŀŎŀǘƻ άŜǎǘŜǊƴƻέ ǇŀǊǘŜŎƛǇŀ ŀƭƭŀ ŎƻƴǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƛǾŜƭƭƻ 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 



 

 

31 

Rispetto ai margini contrattuali per area tematica, la distribuzione delle risposte disegna uno 
ǎŎŜƴŀǊƛƻ ŀƴŎƻǊŀ ǇƛǴ ŎǊƛǘƛŎƻ Řƛ ǉǳŀƴǘƻ ǎƛŀ ŜƳŜǊǎƻ ƴŜƭƭΩŀƴŀƭƛǎƛ ŘŜƭƭŜ ǇǊƻŎŜŘǳǊŜ Řƛ ƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴŜ Ŝ 
consultazione. Sebbene rimangano sempre salute e sicurezza e ƭΩƻǊario di lavoro i temi intorno ai 
quali si raccolgono i giudizi relativamente più positivi, le percentuali sono decisamente più 
contenute. In media solo 1 delegato su 6/7 sostiene che gli spazi di negoziazione con la 
ŎƻƴǘǊƻǇŀǊǘŜ ǎƛŀƴƻ άŀƳǇƛέ ƻ άƳƻƭǘƻ ŀƳǇƛέΣ Ŝ ǇŜǊ ƛ ǘŜƳƛ ǇƛǴ ŎƻƴǘǊŀǘǘŀǘƛ ƛƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎŎŜƴŘŜ a 1 a 3 
(salute e sicurezza) e 1 a 4 (orario di lavoro). In generale il giudizio risulta critico su tutti i temi ed 
ƛƴ ǇŀǊǘƛŎƻƭŀǊŜ ǎǳƭƭŜ άǇƻƭƛǘƛŎƘŜ ƻŎŎǳǇŀȊƛƻƴŀƭƛ Ŝ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƭƭŜ ǊƛǎƻǊǎŜ ǳƳŀƴŜέ Ŝ έstrategƛŜ ŦǳǘǳǊŜέΦ 
Operando analogamente a quanto compiuto per le procedure di informazione e consultazione, si è 
voluto capire quali aree tematiche negoziali fossero maggiormente determinanti nella valutazione 
del rapporto con la Direzione/Dirigenti. Dentro una dimensione negoziale, continuano ad essere 
ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ ƛƴǎƛŜƳŜ ŀƭƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ ƛ ǘŜƳƛ ǇƛǴ ƛƳǇƻǊǘŀƴǘƛ ƛƴ ǳƴ ŎƻƴŦǊƻƴǘƻ 
contrattuale per i delegati sindacali. È quindi comprensibile lo stato generale di insoddisfazione in 
quanto le pratiche negoziali sono fragili proprio dove si reputano essere più importanti.  
 
Tabella 17 ς Spazi di contrattazione di secondo livello lasciati dalla Direzione/Dirigenti, per area tematica 

 

Molto 
ridotti  

Abbastanza 
ridotti  

Abbastanza 
ampi 

Molto 
ampi 

Totale 

Organizzazione del lavoro 37,5 48,2 13,7 0,6 100 

Strategie future 44,6 45,2 9,5 0,6 100 

Formazione 34,9 47,6 16,3 1,2 100 

Salute e sicurezza 24,7 44,6 28,9 1,8 100 

Innovazione 37,6 49,7 11,5 1,2 100 

Orari di lavoro 26,1 49,1 23,0 1,8 100 

Crescita professionale, inquadramento, mansione 39,1 49,7 10,6 0,6 100 

Premio di risultato 42,7 41,5 13,4 2,4 100 

Gestione ammortizzatori sociali 44,1 44,8 9,8 1,4 100 

Politiche occupazionali e risorse umane 40,8 49,0 9,6 0,6 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

La relazione tra delegato e Lavoratori  
 

Oltre a comprendere su quali assi si sviluppa la relazione tra delegato sindacale e direzione 
aziendale, la nostra indagine si propone di analizzare la qualità delle relazioni tra i rappresentanti e 
i rappresentati, ovvero tra delegati sindacali e lavoratori/trici.  
 
Alcuni dinamiche sindacali  
 
Perché una relazione possa esistere è necessario conoscere le dimensioni dei termini di confronto. 
Se per il delegato sindacale già si è detto ampiamente, risulta prioritario raccogliere informazioni 
sulle dinamiche di sindacalizzazione con cui il singolo delegato deve raffrontarsi nella sua azienda e 
quindi conoscere la distanza, almeno da un punto di vista formale, tra sindacato e lavoratore. Un 
contesto ad alta sindacalizzazione implica, infatti, un sistema di relazioni più denso e articolato e 
una distanza minore di quanto, invece si verifica in un contesto a basso tasso di sindacalizzazione. 
Sebbene alla domanda abbia risposto solo il 60% dei delegati interpellati, è possibile osservare 
come il tasso medio di sindacalizzazione sia intorno al 40%, ovvero un valore in linea con quanto 
emerso in indagine analoghe condotte sul territorio regionale, e veda picchi più consistenti nel 
comparto sindacale delle funzioni centrali e del SSAEP mentre adesioni al sindacato più 
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contenuto per le Agenzie fiscali e gli Enti locali. Da un punto di vista metodologico corre comunque 
ƭΩƻōōƭƛƎƻ Řƛ ǊƛŎƻǊŘŀǊŜ che gli ambienti di lavoro indagati sono necessariamente a più alta 
sindacalizzazione della media in quanto sono stati selezionati sulla base dellΩesistenza di una 
struttura di rappresentanza sindacale. 
 

Tasso di sindacalizzazione medio per comparto sindacale 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Il tasso di sindacalizzazione attuale è il risultato di traiettorie di espansione e dispersione di iscritti 
nel tempo. Proprio per questo si è chiesto ai delegati di descrivere sinteticamente le dinamiche di 
sindacalizzazione negli ultimi 3 anni. Due appaiono i blocchi di risposta prevalente. Da un lato, 
luoghi di lavoro in cui si registra una sostanziale stabilità nel tempo, circa 1 delegato su 3, con 
concentrazioni più alte per le Agenzie fiscali e le FǳƴȊƛƻƴƛ ŎŜƴǘǊŀƭƛΦ 5ŀƭƭΩŀƭǘǊƻ ƭŀǘƻΣ ǎŜƳǇǊŜ ŎƛǊŎŀ м 
delegato su 3 registra una diminuzione degli iscritti di tutte le sigle sindacali: la contrazione 
generalizzata degli iscritti appare più marcata nel comparto sindacale della Sanità e degli Enti 
locali.  
 
Tabella 18- Dinamiche sindacali negli ultimo 3 anni per comparto sindacale 
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Gli iscritti della Cgil sono aumentati a discapito di Cisl e Uil 12,5 0,0 4,0 16,7 4,8 0,0 50,0 6,7 

Gli iscritti della Cgil sono aumentati a discapito dei sindacati 
autonomi, Cobas/Usb o Ugl 

0,0 8,3 1,0 5,6 0,0 0,0 0,0 2,6 

Gli iscritti alla Cgil sono sostanzialmente rimasti stabili 62,5 50,0 34,7 25,0 4,8 50,0 50,0 33,0 

Gli iscritti alla Cgil sono diminuiti a vantaggio di Cisl e Uil 0,0 8,3 6,9 5,6 23,8 0,0 0,0 8,2 

Gli iscritti alla Cgil sono diminuiti a vantaggio dei dei sindacati 
autonomi, Cobas/Usb o Ugl 

0,0 12,5 7,9 2,8 14,3 0,0 0,0 7,7 

Gli iscritti sono diminuiti indistintamente 25,0 16,7 34,7 16,7 42,9 50,0 0,0 29,4 

Gli iscritti sono aumentati indistintamente 0,0 0,0 1,0 16,7 0,0 0,0 0,0 3,6 

Non so 0,0 4,2 9,9 11,1 9,5 0,0 0,0 8,8 

Totale 100 100 100 100 100 100 100 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 
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Il comparto sindacale dove, invece, il numero di iscritti è aumentato più diffusamente è quello 
relativo a Servizi socioassistenziali ed educativi, in cui si registra sia un aumento indistinto del 
numero degli iscritti che un aumento dei soli iscritti Cgil a discapito di Cisl e Uil. È di interesse 
notare come un numero, pur marginale, di delegati (8,8%) non abbia idea di quali siano le 
dinamiche di sindacalizzazione interne alla propria azienda, dimostrando scarsa attenzione alle 
ƭƻƎƛŎƘŜ Řƛ ǇǊƻǎŜƭƛǘƛǎƳƻ Ŝ Řƛ ǘŜƴǳǘŀ ŘŜƭƭΩƛǎŎǊƛȊƛƻƴŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ. 
In termini dimensionali, si rileva come la contrazione di iscritti si verifichi primariamente nella 
impresa sopra i 1000 addetti mentre la crescita della sindacalizzazione sembra essere 
principalmente confinata nelle imprese tra i 250 e 500 addetti. La distribuzione delle risposte per 
ŦƻǊƳŀ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ƻ ŜƴǘŜ ǾŜŘŜ ƭŀ sindacalizzazione scendere rapidamente nelle 
imprese pubbliche e misto pubblico-private per una generalizzata caduta degli iscritti. 
Cooperative ed imprese private, invece, mostrano quote più consistenti di delegati che registrano 
una crescita di iscritti Cgil a discapito di Cisl e Uil.  

Informazione e consultazione dei lavoratori  

 

Insieme alla densità della iscrizione sindacale, altro elemento che determina il carattere strutturale 
del sistema di relazioni industriali e su cui potenzialmente si matura una valutazione rispetto alla 
qualità del rapporto con i lavoratori è il flusso informativo/consultivo tra la struttura della 
rappresentanza sindacale aziendale e i lavoratori. Ovvero se, in quale misura e su quali temi i 
lavoratori sono informati e consultati sulle questioni di natura sindacale. 
 

Modalità di informazione e consultazione con i lavoratori 

 
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

Tenendo conto del 20% di valori mancanti, solo il 6% dei delegati interpellati afferma di non 
informare e consultare i lavoratori: oltre il 90% dei delegati informa e consulta i lavoratori. Le 
modalità prevalenti rimangono quelle tradizionali, ovvero attraverso un uso delle assemblee 
sindacali (circa 1 delegato su 2, tra i casi validi) e o di documenti cartacei (circa 1 delegato su 4, tra 
i casi validi). [Ωǳǎƻ ŘŜƭ ǊŜŦŜǊŜƴŘǳƳ ǎƛ ƳƻǎǘǊŀ ŀǎǎŀƛ ƭƛƳƛǘŀǘƻ e la comunicazione elettronica ha una 
qualche diffusione per circa 1 delegato su 6, dei casi validi. Anche in questo ambito la 
distribuzione per comparto sindacale disegna agglomerazioni di risposte differenti. Nel comparto 
della Sanità la forma preponderante di informazione dei lavoratori è il documento scritto mentre 
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ƴŜƎƭƛ ŀƭǘǊƛ ŎƻƳǇŀǊǘƛ ŝ ǎŜƳǇǊŜ ƭΩŀǎǎŜƳōƭŜŀ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΦ La comunicazione elettronica raggiunge 
percentuali più alte, comunque sempre sotto il 20%, per le Funzioni centrali e gli Enti locali 
mentre è quasi inesistente nel comparto della Sanità. 
I temi su cui si concentrano i flussi comunicativi e le pratiche consultive tra delegati sindacali e 
lavoratori sono ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻ Ŝ ƛƭ premio di risultato, ovvero temi su cui le procedure 
di informazione e consultazione tra struttura di rappresentanza e Direzione/Dirigenti e gli spazi 
ŎƻƴǘǊŀǘǘǳŀƭƛ ǎƻƴƻ ŀǎǎŀƛ ŦǊŀƎƛƭƛΦ [ŀ ŎƻƴǘǊŀǇǇƻǎƛȊƛƻƴŜ ǘǊŀ ǳƴΩŀƭǘŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ Řŀ ǇŀǊǘŜ ŘŜƛ 
lavoratori e bassa disponibilità informativa e fragile capacità negoziale dei delegati sindacali 
espone la stessa struttura di rappresentanza sindacale ad una tensione emotiva, prima, e 
fiduciaria, poi. La fragilità degli strumenti e spazi di risposta ad una domanda informativa 
crescente sottopone il delegato sindacale ad una pressione psicologica e professionale  e rischia 
di rompere il rapporto di fiducia tra rappresentante e rappresentato. Diversamente, gli 
argomenti meno discussi con i lavƻǊŀǘƻǊƛ ǊƛƎǳŀǊŘŀƴƻ ƭΩƛƴƴƻǾŀȊƛƻƴŜ Ŝ ƭŀ ƎŜǎǘƛƻƴŜ ŘŜƎƭƛ 
ammortizzatori sociali. 
 
Tabella 19 ς Valutazione della informazione e consultazione dei lavoratori per area tematica 

 

Molto  
poco 

Poco Abbastanza Molto Totale 

Organizzazione del lavoro 10,7 25,7 47,6 16,0 100 

Strategie future 14,6 40,5 36,2 8,6 100 

Formazione 27,3 49,7 19,1 3,8 100 

Salute e sicurezza 21,1 42,2 32,4 4,3 100 

Innovazione 30,8 51,1 15,9 2,2 100 

Orari di lavoro 15,8 27,3 43,2 13,7 100 

Crescita professionale, inquadramento, mansione 23,0 37,2 33,3 6,6 100 

Premio di risultato 14,1 27,6 40,5 17,8 100 

Gestione ammortizzatori sociali 44,2 32,1 17,0 6,7 100 

Politiche occupazionali e risorse umane 24,3 32,2 36,7 6,8 100 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

Natura del rapporto  e sua valutazione  

 
La dinamiche relazionali con i lavoratori non si muovono solo lungo una dimensione quantitativa 
ma anche qualitativa. La qualità delle relazioni tra delegato e lavoratori è fortemente correlata alla 
natura del legame instaurato, ovvero i motivi che hanno portato allo sviluppo della relazione. Al 
delegato sindacale è stato chiesto di indicare la frequenza dei motivi dei contatti con i lavoratori 
individuando 3 categorie: 
- Diritti o istanze collettivi, e quindi la difesa del lavoro come soggetto collettivo, 
coinvolgimento nel corso della trattativa aziendali o informazioni sulle decisioni aziendali; 
- Diritti o istanze individuali, e quindi la difesa di diritti legati alla singola persona, 
indicazioni dei servizi sindacali disponibili e ascolto delle problematiche personali; 
- Aggiornamento/informazioneΣ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƛƴŦƻǊƳŀǘƛǾŀ ǎǳ ŜǾŜƴǘƛ ŜǎǘŜǊƴƛ ŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀΣ ǉǳŀƭƛ 
riforme fiscali, pensionistiche, contributive e così via. 
A differenza di quanto emerso in altre ricerche condotte con metodologie simili, i contatti tra 
delegati sindacali e lavoratori avvengono ǇǊƛƳŀǊƛŀƳŜƴǘŜ ǇŜǊ ƭΩŀǎŎƻƭǘƻ Řƛ ǇǊƻōƭŜƳŀǘƛŎƘŜ 
individuali. Sono quindi le questioni strettamente personali che spingono il singolo lavoratore o 
lavoratrice ad entrare in contatto con il delegato sindacale. A seguire emerge una motivazione di 
natura collettiva ma, anche in questo caso, con una immediata ricaduta sulla condizione 
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individualeΣ ƻǾǾŜǊƻ άƛƴŦƻǊƳŀȊƛƻƴƛ ǎǳƭƭŜ ŘŜŎƛǎƛƻƴƛ ŘŜƭƭŀ 5ƛǊŜȊƛƻƴŜκ5ƛǊƛƎŜƴǘƛέΦ Lƴ ŀƭǘǊŜ Ǉŀrole, il 
singolo entra in contatto con la struttura di rappresentanza per raccogliere informazioni rispetto 
ŀƭƭŜ ǎǘǊŀǘŜƎƛŜ ŀǎǎǳƴǘŜ ŘŀƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀ Ŝ ŎƻƳǇǊŜƴŘŜǊŜ ǉǳŀƭƛ ǇƻǘǊŜōōŜǊƻ ŜǎǎŜǊŜ ƭŜ Ǉƻǎǎƛōƛƭƛ 
conseguenze. Più di 3 delegati su 5, ovvero una quota accostabile a quanto raggiunto in 
ŎƻǊǊƛǎǇƻƴŘŜƴȊŀ ŘŜƭƭΩǳƭǘƛƳŀ ƳƻǘƛǾŀȊƛƻƴŜΣ sostiene che il contatto con il singolo lavoratore ha 
spesso origine per la difesa di un diritto individuale sul luogo di lavoro, e quindi un problema 
contrattuale, retributivo, di crescita professionale e quanto altro. In generale quindi sembra 
profilarsi uno scenario relazionale per il quale il lavoratore si muove nei confronti della struttura 
di rappresentanza secondo una logica di opportunismo. 
Percentuali più ridotte, poco più di 1 delegato su 2, si hanno in corrispondenza di contatti 
maturati dentro una dimensione collettiva e a forte connotazione sindacale: ovvero la difesa di 
ŘƛǊƛǘǘƛ ŎƻƭƭŜǘǘƛǾƛ Ŝ ƴŜƭƭΩŀƳōƛǘƻ ŘŜƭƭŀ ŎƻƴǘǊŀǘǘŀȊƛƻƴŜ Řƛ ǎŜŎƻƴŘƻ ƭƛǾŜƭƭƻΦ Lƭ Řŀǘƻ ǎƻƭƭŜǾŀ ŀƭŎǳƴŜ 
considerazioni. In primo luogo, la contrattazione di secondo livello, dove esiste, crea una 
condizione di incontro tra lavoratore e strutture di rappresentanza su questioni non strettamente 
individuali ma almeno dal contenuto collettivo. Lo sciopero e la manifestazione sindacale 
continuano ad essere ancora un luogo, seppur non prioritario, nel quale costruire un rapporto con 
i singoli lavoratori/trici incardinato su un senso di partecipazione collettiva. A concludere si 
osserva come solo 1 delegato su 5 affermi che il contatto con il singolo lavoratore è avvenuto per 
ƻǊƛŜƴǘŀǊƭƻ ƴŜƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ ŘŜƛ ǎŜǊǾƛȊƛ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛΦ Se ne evince che il livello di conoscenza rispetto alla 
articolazione dei servizi è contenuta da entrambi i lati: i lavoratori non hanno una visione esaustiva 
della molteplicità dei servizi sindacali e allo stesso tempo i delegati sindacali non sono percepiti 
come depositari di maggior conoscenza in merito. 
In prospettiva diventa sempre più urgente costruire un ponte strategico tra dimensione 
collettiva e dimensione individuale per riuscire ad intercettare il maggior numero possibile di 
lavoratori e rispondere ai diversi fabbisogni. A tal proposito, i temi relativi a occupational welfare 
nelle sue diverse forme aziendale, territoriale o di comunità potrebbe ricoprire un ruolo su cui 
sperimentare innovative linee di intervento sindacale. Altro dato di rilievo è il sistema sindacale, 
inteso come azione contrattuale, ufficio vertenze e patronato, e il suo valore strategico dentro una 
logica di estensione della sindacalizzazione. 
 
Tabella 20 ς I motive di contatto tra delegato e lavoratori 

 

Molto poco 
frequente 

Poco 
frequente 

Abbastanza 
frequente 

Molto 
frequente 

Totale 

La difesa di diritti collettivi (sciopero, manifestazioni 
ǎƛƴŘŀŎŀƭƛΧύ 

17,6 26,4 43,0 13,0 100,0 

La difesa di diritti individuali sul luogo di lavoro 
(crescita professionale, inquadramento, aumenti 
ǎŀƭŀǊƛŀƭƛΧύ 

11,9 23,7 45,9 18,6 100,0 

Contrattazione di secondo livello 15,4 32,4 41,0 11,2 100,0 

Orientamento per servizi individuali al di fuori del 
ƭǳƻƎƻ Řƛ ƭŀǾƻǊƻ όLb/!Σ ¦ŦŦƛŎƛƻ ǎǘǊŀƴƛŜǊƛΣ {ǳƴƛŀΣ /ŀŀŦΧύ 

42,6 35,6 16,0 5,9 100,0 

Informazioni sulle decisioni della Direzione/Dirigenti 8,9 24,1 52,9 14,1 100,0 

Ascolto delle problematiche personali 6,3 21,1 45,8 26,8 100,0 

AggiornaƳŜƴǘƻ ǎǳ ŜǾŜƴǘƛ ŜǎǘŜǊƴƛ ŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀκŜƴǘŜ 
όǊƛŦƻǊƳŜ ŘŜƭ ƎƻǾŜǊƴƻΣ ǉǳŜǎǘƛƻƴƛ ǎƛƴŘŀŎŀƭƛ ƴŀȊƛƻƴŀƭƛΧύ 

27,7 34,0 29,8 8,4 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

La disarticolazione delle risposte per comparto sindacale mostra come in ogni ambito sindacale le 
modalità relazionali con i lavoratori maturino in modo difforme. In primo luogo, si rileva come la 
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motivazione più collettiva e a più alta partecipazione sindacale, ovvero la difesa di diritti 
collettivi, sia massima, quasi 4 delegati su 5, nel comparto della Sanità e dei Servizi socio 
assistenziali ed educativi. La contrattazione di secondo livello offre occasione di contatto con i 
lavoratori soprattutto nel comparto degli Enti locali e poco nel comparto SSAEP, mentre nel solo 
comparto della Sanità per 1 delegaǘƻ ǎǳ н ƛƭ Ŏƻƴǘŀǘǘƻ ŀǾǾƛŜƴŜ ŀƴŎƘŜ ƴŜƭƭΩƻǊƛŜƴǘŀƳŜƴǘƻ ŀƭƭΩǳǘƛƭƛȊȊƻ 
dei servizi sindacali. Sembra che i delegati della Sanità siano percepiti dai lavoratori in una chiave 
più confederale. Questa ipotesi sembra confermata dalla più alta percentuale di delegati della 
Sanità che indicanƻ άƭΩŀƎƎƛƻǊƴŀƳŜƴǘƻ ǎǳ ŜǾŜƴǘƛ ŜǎǘŜǊƴƛ ŀƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀκŜƴǘŜέ ŎƻƳŜ ƳƻǘƛǾƻ di contatto 
con i lavoratori. In altre parole nella Sanità, i delegati non hanno solo una funzione interna di 
rappresentanza ma fungono anche da elemento di comunicazione con il più complesso mondo 
ŘŜƭƭŀ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ ŘŜƭ ƭŀǾƻǊƻΣ ǳƴŜƴŘƻ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŜ ƛƴǘŜǊƴŜ ŜŘ ŜǎǘŜǊƴŀΣ άŘŜƴǘǊƻέ Ŝ άŦǳƻǊƛέΦ 
Le qualità delle relazioni non dipendono però solo da fattori endogeni ma anche da agenti esterni 
o comunque non direttamente riconducibili al singolo contesto aziendale. A tal proposito, la 
nostra indagine verifica quanto le questioni politico-sindacali a livello nazionale condizionino la 
qualità del rapporto con i lavoratori. I risultati mostrano come le dinamiche nazionali non giochino 
sicuramente un ruolo marginale sulle relazioni con i lavoratori: circa il 55% dei delegati ritiene che 
le conflittualità politico-sindacali generate a livello nazionale condizionino il rapporto con i 
lavoratori, con punte massime per il comparto sindacale degli enti locali (circa il 60%) e nella 
Sanità (circa 80%).  
Esplorati i diversi fattori endogeni ed esogeni impattanti potenzialmente sulla qualità della 
relazione delegati-lavoratori, si osserva ora la valutazione che i delegati danno del loro rapporto 
con i loro rappresentati.  
 

Rapporto soddisfacente con i lavoratori per 
comparto sindacale 

Rapporto soddisfacente con la Direzione aziendale 
per dimensione aziendale 

  
Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Se letto in continuità con i dati fin qui esposti, il dato non sorprende. Ma diversamente se 
collocata in comparazione con i risultati di altre indagini, la valutazione della relazione maturata 
con i lavoratori da parte dei delegati FP è sicuramente discordante. In altre Camere del Lavoro, e in 
altre Fp territoriali, la larga maggioranza dei delegati (circa 2 delegati su 3) ha dato una valutazione 
soddisfacente della relazione con i lavoratori. Nella Fp di Bologna il rapporto scivola a poco più di 
1 delegato su 2 e scende al di sotto nel comparto della Sanità, Funzioni centrali e Agenzie fiscali. 
Giudizi migliori sembrano emergere per il comparto SSAEP e Enti locali e soprattutto nelle imprese 
sotto i 30 addetti. Sebbene per le imprese di più piccola dimensione le relazioni siano percepite 



 

 

37 

come soddisfacenti, la distribuzione delle risposte per dimensione aziendale non sembra invece 
disegnare una correlazione solida: la ragione della valutazione del rapporto dei lavoratori non va 
ǉǳƛƴŘƛ ǊƛŎŜǊŎŀǘŀ ƴŜƭƭŀ ŎƭŀǎǎŜ ŘƛƳŜƴǎƛƻƴŀƭŜ ŘŜƭƭΩŀȊƛŜƴŘŀ ƻ ŜƴǘŜΦ 
Le ragioni della valutazione vanno ǊƛŎŜǊŎŀǘŜ Ŝ ƴŜƭƭŀ ƴŀǘǳǊŀ ƎƛǳǊƛŘƛŎŀ ŘŜƭƭΩƛƳǇǊŜǎŀκŜƴǘŜ Ŝ 
ƴŜƭƭΩŀƴȊƛŀƴƛǘŁ ŘŜƭ ŘŜƭŜƎŀǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ: elementi dunque oggettivi e soggettivi. Sono quindi queste 
a spiegare più diffusamente la distribuzione delle risposte. In particolare le relazioni più 
complicate con i lavoratori si registrano nelle imprese pubbliche mentre nel resto delle imprese, 
siano esse cooperative o misto pubblico-private, i livelli di soddisfazioni si riallineano alle medie 
delle altre indagini. Allo stesso tempo i rapporti con i lavoratori sono più soddisfacenti quando il 
delegato sindacale ha accumulato meno anzianità sindacale mentre peggiorano al crescere degli 
anni di mandato: per chi ha meno di 3 anni di anzianità sindacale oltre il 60% dei delegati si dice 
soddisfatto del rapporto con i lavoratori, per chi ha più di 3 anni la quota precipita a circa il 47%.  

Contestazioni dei lavoratori  

 
I punti di rottura del rapporto tra delegato sindacale e lavoratori, se manifesti, si esplicitano in 
contestazioni da parte dei lavoratori delle decisioni assunte in sede di rappresentanza sindacale. 
Le criticità relazionali tra rappresentato e rappresentante raggiungono punti di tensione, prima, e 
di frattura, poi, quando le divergenze dei punti di vista o le modalità con cui si maturano le 
decisioni sono tali da non poter essere conciliate in un normale processo dialogico. 
Circa la metà dei delegati sindacali riconosce che le decisioni assunte dalla struttura della 
rappresentanza sindacale siano state contestate dai lavoratori almeno una volta negli ultimi 3 
anni. Le contestazioni appaiono più diffuse nella Sanità e meno nel comparto Funzioni Centrali.  
 
Tabella 21 ς Frequenza, modalità e conseguenze delle contestazioni per comparto sindacale 
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No 50,0 60,9 45,6 52,9 33,3 0,0 50,0 47,2 

Sì, si sono verificate spaccature in assemblee o in altre 
forme di consultazione 

50,0 13,0 22,3 8,8 23,8 0,0 0,0 19,7 

Sì, si sono formati comitati o gruppi di dissenso 
organizzato 

0,0 0,0 2,9 2,9 0,0 50,0 0,0 2,6 

Sì, si sono verificati dissensi significativi nel corso dei 
contatti individuali 

0,0 4,3 6,8 8,8 9,5 50,0 0,0 7,3 

Sì, alcuni lavoratori non hanno rinnovato la tessera 
sindacale 

0,0 21,7 22,3 26,5 33,3 0,0 50,0 23,3 

Totale 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 
Le contestazioni sfociano in circa la metà dei casi nel mancato rinnovo della tessera sindacale, e 
ǉǳƛƴŘƛ Ŏƻƴ ǳƴŀ ƛƴǘŜǊǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ Ŏƻƴ ƭΩƻǊƎŀƴƛȊȊŀȊƛƻƴŜ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜΦ [ŀ ǊƻǘǘǳǊŀ ŘŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ 
sindacale come conseguenza delle contestazioni alla struttura di rappresentanza sindacale è più 
frequente nel comparto della Sanità e meno frequente, ma comunque largamente presente, nel 
comparto Funzioni centrali. Negli altri casi le spaccature vengono risolte per 2 delegati su 5 in 
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assemblee o in altre forme di consultazione: questa pratica si mostra prevalente nelle Agenzie 
fiscali e negli Enti locali. In termini comparativi è possibile osservare come nel comparto sindacale 
SSAEP la conseguenza prevalente delle contestazioni dei lavoratori sia, anche in questo, caso 
ƭΩƛƴǘŜǊǊǳȊƛƻƴŜ ŘŜƭ ǊŀǇǇƻǊǘƻ ǎƛƴŘŀŎŀƭŜ Ŝ ǉǳƛƴŘƛ ƛƭ ƳŀƴŎŀǘƻ ǊƛƴƴƻǾƻ ŘŜƭƭŀ ǘŜǎǎŜǊa sindacale. 
Le contestazioni si concentrano prevalentemente sulle tematiche per le quali si è rilevata la 
massima concentrazione del flusso informativo tra delegati e lavoratori: organizzazione del 
lavoro, orario di lavoro, crescita professionale  e premio di risultato. Si conferma quindi la più 
alta sensibilità dei lavoratori rispetto alle suddette aree tematiche ed il rischio di pressione 
emotiva sui delegati sindacaliΥ ƭŜ ŎƻƴǘŜǎǘŀȊƛƻƴƛ ǎƛ ƻǊƛƎƛƴŀƴƻ ǇǊƻǇǊƛƻ ǎǳƛ ǘŜƳƛ ƛƴ Ŏǳƛ ŀƭƭΩŀƭǘŀ ǊƛŎƘƛŜǎǘŀ 
informativa da parte dei lavoratori corrispondono scarse pratiche partecipative e esigui margini 
contrattuali. 
 

Motivi delle contestazioni 

 
 Fonte: elaborazioni Ires Emilia-Romagna 

 

 
Punti di forza e di debolezza  

 
Lƴ ǳƭǘƛƳƻ ƭΩŀǎǎŜ ǊŜƭŀȊƛƻƴŀƭŜ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴǘŜ-rappresentato della triangolazione del sistema di 
relazioni industriali offre la possibilità di articolare meglio la valutazione accordata. In particolare, 
si chiede di esprimere quali siano gli elementi nel rapporto con i lavoratori maggiormente critici e 
quelli, invece, più soddisfacenti. Siccome ogni delegato era libero di indicare più di una scelta, ogni 
ǎƛƴƎƻƭŀ ƻǇȊƛƻƴŜ ƛƴŘƛŎŀ ƭΩƛƴŎƛŘŜƴȊŀ ǇŜǊŎŜƴǘǳŀƭŜ ǊƛǎǇŜǘǘƻ ŀƭƭŀ ǘƻǘŀƭƛǘŁ ŘŜƛ ŘŜƭŜƎŀǘƛ ŎƘŜ ǊƛǎǇƻƴŘƻƴƻΦ  
Iniziando a dettagliare le criticità emergenti nella relazione con i lavoratori, i delegati sindacali 
ƛƴŘƛŎŀƴƻ ƛƴ ƭŀǊƎŀ ƳŀƎƎƛƻǊŀƴȊŀ ƭΩŀǎǎŜƴȊŀ Řƛ ǳƴŀ ŎǳƭǘǳǊŀ ǎƻƭƛŘŀǊƛǎǘƛŎŀκŎƻƭƭŜǘǘƛǾŀ ŘŜƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ Ŝ 
ǎǳōƛǘƻ ŘƻǇƻ ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǎƳƻ Ŏƻƴ Ŏǳƛ ƛ ƭŀǾƻǊŀǘƻǊƛ ǎƛ ǊƛǾƻƭƎƻƴƻ ŀƎƭƛ ƻǊƎŀƴƛǎƳƛ Řƛ ǊŀǇǇǊŜǎŜƴǘŀƴȊŀ. 
Non è tanto la discontinuità relazionale quanto il comportamento individualista ad essere 
percepito dai delegati come principale ostacolo alla costruzione di un rapporto solido con i 
lavoratori. La caduta socioculturale che attraversa in generale il mondo delle relazioni si riverbera 
inevitabilmente anche nei nodi della filiera della rappresentanza. 
La mancanza di una conoscenza delle dinamiche sindacali incontra il più largo numero di consensi 
nel mondo cooperativo ed il minor nel comparto della Sanità, dove primeggia invece 
ƭΩƻǇǇƻǊǘǳƴƛǎƳƻ ŎƻƳŜ Ǉǳƴǘƻ Řƛ ŘŜōƻƭŜȊȊŀΦ Lƴ ǘŜǊƳƛƴƛ ǊŜƭŀǘƛǾƛ ǎƛ ƻǎǎŜǊǾŀ ŎƻƳŜ ƛƭ ŎƻƳǇŀǊǘƻ ŘŜƎƭƛ Ŝƴǘƛ 














