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La paradossale storia di Vittorio Furlan che deve aspeffare di compiere 65 anni per otfenere il riconosci-
[mento del periodo trascorso in prigionia in Germania - Le astronomiche evasioni dei datori di lavoro 

Tra le tante melanconiche storie 
pensionati che ho ascoltato in 

uesti giorni, quella di Vittorio , 
[urlan e talmente paradossale da 
\uscire quasi divertente. II Fur-
in ha ora 64 anni e vive net 

\jintorni di Desio con la jamiglia 
zl figlio, contribuendo al bilancio 
imune con le sue 15.100 lire di 
insione. Non e una gran somma, 
iche per un ex manovale, e per 
piii dovrebbe essere arrotondata 

in tl periodo di prigionia. II Fur-
pn, infatti, catturato in Grecia 
jpo IS Settembre, fu trasportato 

Germania dove venne addetto 
soliti lavori cui erano obbliqati 

>rigionieri. Scrive percio all'INPS 
rivendicare questo diritto e 

Iceve dal dircttore della sede di 
lilano una cortese lettera in cui 

si informa che « per i periodi di 
ivoro effettuati in Germania * 
tve prima compiere i 65 anni ri~ 
liesti come minimo dalla legisla-
me tedesca. Poi, al compimento 
questa eta, «potra presentare 

ia nuova domanda di pensione a 
testa sede che provvederd a tra-
xetterla al competente istituto in 
irmania * eccetera eccetera. 

\Insomma, per Vlstituto di Previ-
inza, la cattura del Furlan in 
recta, il stio soggiorno coatto in 
temagna, il lavoro forzato. non 
\istono: il suo e un caso come 

lit altri di * lavoratore all'este-
' * da trattare sccondo la legisla-
me vigente. 

\Probabilmente Vlstituto, legal-
\cnte, ha ragione. Ma e proprio 
testo aver ragione che rende il 
[so ad tin fempo paradossale e 

ticativo del sistema vigente: tra 
vecchio e la pensione stanno 

\ome sul percorso di guerre dei 
ilitari) gli ostacoli in ordine pro-
\essivo: prima vi e il muro delle 
jgi e dei regolamenti, poi vi e la 
llude della violazione (consenti-

crea una societa ad ogni nuova 
costruzione e si rende cost irrepe-
ribile; vi e la grande industria che 
— grazie alia complessitd del si
stema di paghe — elimina dai con-

< tributi tutti gli extra (straordinari, 
cottimi, mensa, indennita varie) e 
spoglia cost tl lavoratore • di un 
quarto o un quinto della sua pen
sione, tacitamente, senza chiasso. 
Quanta danaro viene rubato in 
questo modo? Mistero. Si $a sol-
tanto che Vammontare delle eva
sioni scoperte e passato da venti 
miliardi nel 1957 a 52 miliardi e 
mezzo nell'anno scorso. Quelle sco
perte. E le altre? A Milano, per 
esempio, se gli ispettori dell'Istitu-
to di Previdenza volessero visitare 
sistematicamente tutte le ditte, si 
ritroverebbero nella prima dopo 

' vent'anni! Cost, in pratica, si fa 
quel che si pud. . 

A questo genere di violazionl, 
si aggiunge poi — ed e ancora piii 
interessante — Vutilizzazione le
gale del danaro dei lavoratori, da 

• parte dei padroni. II metodo e sem-
plicissimo: basta ritardare il versa-
mento e poi, casomai, otlenere un 
pagamento rateale al modesttssimo 
tasso del due per cento. I risuttati 
sono sorprendenti. Ecco un esem
pio interessante, anche sc ovvia-
mente incompleto. Conosco trappo 
superficialmente il dottor • Lucia
no A., commendatore del lavoro, 
per pretendere che mi mostri i 
suoi conti. Ma e noto che egli ha 
5.000 dipendenti; il che significa 
quattro miliardi annut di salari e 
stipendi su cui dovrebbe versare 
800 milioni in conto pensioni ogni 
12 mesi. II commendator Lucia
no A. e un industriale troppo abile 
per non tenersi piii che pud quegli 
ottocento milioni in cassa. * A pa-
gare e morire c'e sempre tempo * 

* dicono a Milano. II commendatore 
non pagn e non muore: retnveste 

'Quella parte di Manhattan — il « cuore » insulare di New 
York — che e delimitate, grosso modo, dalla St. Nicholas Ave
nue e dalla 150s strada a nord-ovest, dalla Fifth Avenue e dalla 
110s strada a sud-est, e che ad est si affaccia sullo Harlem River, 
e nota ai newyorkesi come Harlem, Ricordano le vecchie cronache 
della citta che, dal 1870 ai pr imi anni del secolo, quest 'area fu ' tea t ro di un 
boom edilizio, il qua le ne fece la residenza suburbana delle classi agiate. Poi, il 
boom naufrago e Har lem fu declassata. Cominciarono ad affluirvi in massa i 
negri, in gran par te esuli dagli Stati razzisti del sud. Ora ve ne sono, su una 
superficie che non supera i dieci chilometri quadrat i , 450 mila, e H a r l e m e 

diventata il loro «ghetto». 
Certo, e un «ghetto» di-
verso da quelli del sud, 
dove la segregazione e de-
cretata dalla legge. Teo-
ricamente, 1 negri di Harlem 
sono in tutto eguali ai loro 
concittadini bianchi, abitanti 
di una grande e moderna me-
tropoli dello « spregiudicato > 
nord-est. Da che cosa nasce, 
allora, la segregazione di 
Harlem? Innanzi tutto, dalla 
miseria. E' vero anche a New 
York che il negro < e sem
pre un passo indietro rispet-
to al bianco >. Cosi, dicono le 
statistiche, oltre meta delle 
famiglie di colore newyorke
si hanno un reddito inferio-
re al livello di 4 mila dollari 
annui, considerato la «so-
glia > dell'indigenza. I negri 
formano da soli il 40% de; 
pubblici assistiti, i loro disoc-
cupati sono il doppio di quel
li bianchi, i loro salari sono 
la meta; piu che doppio e il 
tasso di mortalita infantile. 
Harlem e sovraffollata: si e 
calcolato che, se la densita 
dei suoi isolati peggiori fosse 
la regola di New York, l'in-
tera popolazione degli Stati 
Uniti potrebbe essere conte-
nuta in tre quartieri della 
citta. E' fatiscente: il 40% 
dei suoi edifici risale a prima 
del 1901, il 50% e stato co-
struito nel trentennio succes-
sivo. 1/11% dei locali sono 
classificati come dilapidated 
(tali cioe da non costituire 
un riparo sicuro e adeguato); 
il 33% come deteriorating (e 
cioe richiedenti una manu 
tenzione speeiale). 

Ma quella di Harlem e an
che una < civilta della pau-
ra >. Sulla superficie stessa 
della vita del quartiere, ha 
scritto Michael Harrington, 
uno dei piu acuti e coraggio-
si studiosi della societa ame-
ricana di oggi, < aleggia l'os-
sessiva presenza deWUomo, 
the Man. UVomo e bianco. 
Si presenta in fogge diverse: 
da poliziotto, da giudice, da 
esattore delle pigioni. e l'au-
torita fatta carne. E* da teme-
re e da odiare, perche la leg 
ge ' colpisce con particolare 
durezza e rapidita il vizio e 
il delitto prosperanti in quel
le strade sudice e affollate 
In ' ultima analisi, Uomo' e 
chiunque sia di pelle bian-
ca... Ecco perche Harlem e un 
quartiere che sospetta di 
chiunque «viene da fuori > 
dal mondo deH'America bian-
ca: un quartiere morboso ed 
accartocciato su se stesso... 
Questo atteggiamento si spie-
ga. in parte, col fatto che a 
Harlem l'illecito e piu mani
festo; si svolge alia luce del 
sole. II lotto rimane un passa-
tempo collettivo; nella 125a 

strada.' la prostituzione e 

o male — si reggono in qualche 
modo. Ma se ci addentriamo nel 
settore dell'agricoltura, il disastro 
si fa totale. Qui esistono soltanto 
due categorie: i vecchi coi minimi 
di pensione (da 12 a 15 mila lire, 
sccondo Veto.) e i vecchi senza nep-
pur questo. Gia dieci anni or sono 
Di Vittorio, con uno di quci discor-
si cosi carichi di umanitd da com-
muovere perfino un resocontista 
parlamentare, aveva presentato un 
disegno di legge per i vecchi lavo
ratori senza pensione. Ne lui n<? la 
successiva segreteria della Confe-
derazione del Lavoro riuscirono a 
supcrare il No del govcrno e dei 
partiti di maggioranza. 

Problema 

tragico 

\) delle leggi e dei regolamenti e, "" la somma, ne ricava un altro cen-
inc, tl miraggio patriottico gra-

a cut" Vinteressato deve aspet-
re e pazientare. II padronato. lo 
Uo e Vlstituto hanno costruito. 
iieme questo labirinto, basato 

\lla confusionc — comune a tutti 
tre — tra I soldi propri e quelli 
il lavoratore. 

« Salario 

differito » 
F un prtnetpio indiscusso che it 
itribufo papato per la pensione 

soltanto * salario differito >: 
tnpece di ricecere 119 lire, 

teraio ne riscuote immediata-
*.nte 100 e il resto viene rersato 
lui e dal padrone in conto vec-

\iaia o invalidita. Che cosa suc-
le, incece, in pratica? Succede 

il padrone, per primo, fa il 
ssibile per incamerare almeno 

la parte di quelle 19 lire. E qui 
itriamo nello sterminato campo 
\lVevasionc eontributiva da cut 
iticamentc ncssnno e immune. 
ituralmcnte le forme sono infi-
te: vi e H grande industriale tes
te che da lavoro a domicilio e 
tggc alia legislazione sociale; vi 

[A piccolo impresario edile che 

tinaio di milioni all'anno e cosi va 
avanti: dopo «n lustra, con gli in-
tcressi composti, poco piii poco 
meno pud saldare il suo debtto 
all'Istituto senza veppurc accorger-
sene: nel frattempo il suo capitate 
si e arricchito dei contributi col 
semplice e legale metodo di ritar-
dame tl pagamento. 

II fiume va al mare, il denaro 
va dove c'e il denaro. Anche que
sto e M" ueccliio procerbio. II gran
de industriale ha .quindi futfo 
Vinteresse a mantenere questo st-
*tema purche" gli resti, il piii a 
lungo possibile, il conlrollo dei 
capitali delle future pensioni. Egli 
sosttene ami che, se glie lo lasctas-
sero in perpetuo, potrebbe offrire 
alia fine trattamenti assat piu nle-
vanti di quelli delVIstituto dt Pre
videnza. Ma. se questo non e pos
sibile, tl comm. Luciano si unira 

,allo reccnte richiesta della Con-
findustria e chiedera, in accordo 
coi sindacati, che la riforma pen-
sioittstico sta realizzata al piu pre
sto. Perche no? Se deve pagare, 
tanto vale che gli opcrai stano 
contenti c non vadano a sctope-
rargli control E' VABC della buona 
politico, tanto piii sc la richiesta 
ierce a mettere nell'imbttmzzo un 
scdiccnte governo di centrosintstra. 

Sinora stamo rimastt nel terrcno 
rieU'indus(ria dove le cose — bene 

Eppure questo e un problema 
tragico, una delie piii gravi eredita 
lasciate dal fascismo e mantenute 
dalla Democrazia cristiana: tuttt 
sanno come i grandi agrari, padrini 

' del fascismo, abbiano pagato i con
tributi. E tutti sanno come — dopo 

. la guerra — gli stesst agrari abbia
no tentato in ogni modo di violare 
le leggi, specialmente nel mert-

" dione; tanto che, quando si tento 
di introdurre una dozzina d'anni 
or sono il sistema dei < libretti di 
lavoro > su cui gli agrari avreb-
bero dovuto applicare le marche 

••(come netl'industria). i braccianti 
del Sud, esasperati, fecero dei falo 
con qucsli inutili libretti suite 
piazze dei paesi. Tragica scena che 
dimostrava bene il disprezzo del 
bracciante meridionale per un'au-
toritd che gli offriva teoricamente 
un diritto, ma nessuna possibilita 

- di farlo rispettare. Cosi. oggi. a 
Gravina di Puglia come a Taglio 
di Po vi sono uomini di ottant'anni, 
piegati come ceppi da una vita dl 

~ lavoro, che non hanno un soldo di 
' pensione e, dopo la fame della gto-

vinezza mal magata', conoscono 
quella ancor piii dura e disperata 
della vecchiaia. 

A queste colossali evasioni, si 
aggiunge poi — ed e ancora piii 
grave — la condizione di inferio
rity in cui sono stati messi, dalla 

'• legge stessa. i lavoratori - delta 
terra. Non voglio condurre il mio 
lettore in Calabria o in Basilicata. 
Sarebbe davvero troppo facile. 
Fermiamoci allc porte delta ricca 
Milano. ai Tre Ronchetti. Eccoci: 
Luigi Quacini, Giovanni Marinoni, 
Lui'gi Fiocchi, Carlo Susini, tutti 
stilla settantina. tutti ex salariati 
fissi. tutti con to stesso minimo di 
pensione di 15 mila lire mensili. 
• Perche? Perche la « marchelta * 
di un salariato fisso. utile per il 
conteggio della pensione e di 26 
lire al mese. Cioe la stessa di un 

. lavoratore dcll'induslria che ri-
scuota soltanto 14 300 lire al mese. 
E' cioe una marchetta ancor piii 
c convenzionale » di tutte le altre. 
Cosicche Luigi Fiocchi, dopo aver 
lavorato nei campi per 50 anni, e 
arrivato ad avere una pensione che 

\e 1m meta di quella che avrebbe 
' ricevuto se avesse serrito. per lo 
• stesso periodo e con la stessa pagm, 

in una officina. E non parliamo del 
bracciante che lavora, per esempio, 
120 giornate all'anno. Questi si 
trova non solo una marchetta da 
2 lire al giorno, ma — per raggiun-
gcre quindici anni pieni di contri
buti — dourd lavorare quaran-
tacinque anni senza un giorno di 
assenza o di malattia! Col risultato 
di trovarsi sempre e soltanto al 
minima. 

Non esiste, insomma, in tutta 
Italia (o per lo meno io non I'ho 
trovato) un lavoratore agricolo che 
sia riuscito, pur salvandosi dalle 
evasioni fiscati e dalle prepotenze 
del padrone, a ricevere una pen
sione supcriore alle 12 mila lire a 
sessant'anni. Questa situazione ca-
tastrofica nasce dalla teoria, uni-
formemente applicata, della crisx 
agricola: per cui Vagricoltura non 
pud pagare oltre un minimo e, 
anzi. deve essere periodicamente 
sgravata dal pagamento dei con
tributi. 

Che Vagricoltura italiana sia in 
crisi non c'e dubbio. Ma questa 
teoria livellatrice e fatta apposta 
per favorire quelli die la crisi la 
sentono meno. I contributi, infatti, 
st contano sulle giornate di lavoro: 
piii Vazienda e meccanizzata, meno 
salarinti ha e meno paga. Ad esem-
po, per coltivare un cttaro di gra-
no, la piccola azienda contadina di 
planum impiega dalle 8 alle 10 
giornate di lavoro, mentre alle 
grandi aziende capitalistiche del 
Tavoliere pugliese ne bastano 2-3. 
Cosicche, con gli stessi contributi 
e con i medesimi sgravi, il piccolo 
viene a pagare in proporzioni piu 
del grande. (II medesimo fenome-
no si realizza, del resto, nella 
grande fabbrica altamente mecca
nizzata e in confronto alia piccola 
fabbrica che impiega invece molta 
mano d'opera: ancora una volta la 
ingiustizia e nel sistema). 

Comunque, grazie a questa tn-
terpretazione uniforme della crisi 
agricola per cui la campagna non 
pud pagare (dalla grande azienda 
di Marzotto al campicello del col-
tivatore diretlo) si ottiene un du-
plice assurdo: il lavoratore della 
terra riceve una pensione di fame 
e, nello stesso tempo, questo po-
chissimo che gli vien dato peso 
per oltre trecento miliardi sulle 
spallc dcgli operai. E' infatti la 
solidarieta del lavoratore non agri
colo che colma i vuoti lasciati dalla 
campaqna. 
• Questa solidarieta e giustissima 

quando e rivolta al lavoratore. ma 
diventa assurda quando serve ad 
arricchire il grande proprietario 
terriern della provincia di Milano 
o di Bari che coi fondi dei contri
buti ridotti, acquistano nuove mac-
chine e poi assumono come mano 

• d'opera un po' di settantenni a 
mezza paga. E se non ci credete. 

• andate ai tre Ronchetti e guardate 
chi fa andare la campagna: una 
mezza dozzina di ragazzi e giovani 
c, per il resto, tutu i vecchi pen
sionati condannati dalla miseria a 
lavorare sino alia morte. 
• E questo e tl brillante risultato 
finale del sistema che comincia con 
la pensione di prigionia negata a 
Vittorio Furlan.. 
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sempre fiorente; procurarsi 
della marijuana e uno scher
zo. Tutte queste cose, nel ne
gro, non sono affatto «na-
turali > (occorre dirlo?); so
no i derivati di un ghetto che 
ha pochi quattrini, molta di-
soccupazione e una vita da 
viversi per la strada. Si deve 
a loro, e alia prontezza del-
l'uomo bianco nelFidentifica-
re criminalita e pelle nera, se 
la paura e parte integrante 
del ghetto. Essa conferisce 
alia poverta negra un carat-
tere di profondita e di tor-
mento psicologico,- che non 

che il bianco ha rifiutato >. 
Per lui c la morte e il solo 
momento di autentico lusso >: 
di qui il numero enorme di 
agenzie di pompe funebri. 
Vive per la strada: «le 
statistiche sulla disoccupazio-
ne negra ' possono apparire 
astratte e remote: non lo e 
un gregge pomeridiano di uo
mini bighellonanti, in atte-
sa >. Con cio, < non si vuol 
dire che Harlem sia soltanto 
una sciarada di miserie; che 
ogni scoppio di rissa e ogni 
passo di danza sia un grido 
soffocato. La sfrenatezza, 

Una comunita pari a meta della 
popolazione negra del Mississip
pi stipata in pochi chilometri 
quadrati — I musulmani e i di-
ritti civili — Diario di una set-

timana tra i rejetti 

si ritrova negli altri paupe-
rizzati della Repubblica delle 
stelle e strisce >. 

Un altro aspetto di questa 
paura e «il modo con cui il 
negro di Harlem rimane, nel 
suo stesso quartiere, un citta-
dino minoris juris >. Pratica-
mente tutti i negozi di Har
lem sono gestiti da bianchi. 
II negro ha una cucina (e 
Kodore di essa grava sull'in-
tero quartiere) fatta di « cio 

Rubens Tedeschi 

l'arroganza, il ritmo di Har
lem le conferiscono una vita 
tutta sua... A fior di pelle, 
si trova tanta paura quanta 
speranza, tanto odio quanto 
amore. • Si - trovano facce 
spesso radiose, ma sempre, 
anche negli attimi di gioia 
prorompente, ossessionate >. 

A tratti, la collera negra 
esplode con violenza. La cro-
naca ricorda piii di un epi-
sodio. Nel '35, un -- ragazzo 
fu arrestato per un piccolo 
furto: corse voce che la po-
lizia lo avesse, invece, ucci-
so a bastonate e la folia in-
sorse in ogni angolo di Har
lem. Nel '43, accadde lo stes
so per un soldato ferito dalla 
polizia: non una delle vetrine 
della 125* strada si salvo: ci 
furono danni per oltre 5 mi
lioni di dollari. Fu allora che 
il proprietario di un ristoran-
te cinese espose 1'ormai cele-
bre cartello: « Sono di colore 
anch'io » . - - » . . 

Che cosa rappresenta Har 
lem nel movimento per i di-
ritti civili? Non molto. sem-
bra. I leaders < non violenti > 
che dirigono nel sud milioni 
d: negri in una lotta discipli-
nata. tenace, con tratti di ve
ro stoicismo hanno a Harlem 
un seguito limitato. II « ghet
to > di New York non sogna 
la convivenza con l'uomo 
bianco, non s: cura di lotlare 
per il voto; spesso la sua ri
volta si esprime in forme che 
imitano il razzismo dei bian
chi, come la predicazione di 
una * supremazia nera >, fat
ta dalle organizzazioni radi
ca l musulmane. Ma il peso 
di queste ultime sembra es
sere stato deliberatamenle 
esagerato 

Nella scorsa primavera, Ia 
voce secondo la quale band? 
di ragazzi negri si addeslra-
vano segretamente per una 
« resa dei conti > con la poli
zia, che sarebbe esplosa in 
estate, assunse un rilievo tale 
che la New York Herald Tri
bune distaeco a Hartem per 

una settimana, uno dei suoi 
reporters. II giornalista, Jim
my Breslin, percorse in lungo 
e in largo le vie del c. ghet
to >, parlo con centinaia di 
persone, frequento decine di 
bar. La voce si arricchi di 
mille particolari, ma rimase 
una voce. 

In compenso, Breslin tra-
dusse il suo taccuino in cin
que servizi, nei quali si rac-
contava ai lettori quel che si 
puo vedere ogni giorno a 
Harlem. In un supermercato 
della 135" strada, nel pieno 
della febbre di acquisti del 
sabato, i registrator! di cassa 
battono cifre comprese tra i 
5 dollari e 97 cents e i 10 dol
lari e 58 cents; alia stessa ora, 
a Baldwin, in Long Island, 
vengono registrate cifre che 
stanno tra i 28.60 e i 41,12. 
Dalla chiesa metodista sulla 
129' strada escono due sposi: 
lui ha 24 anni e serve tra i 
marines: non sanno come vi-
vranno. Sopraggiunge, a tut
ta corsa. un'autoblinda della 
polizia. Che succede? Nessu-
no lo sa, ma i bianchi sono 
invitati a rifugiarsi nei por-
toni, perche «il pericolo vie
ne dai tetti >: si scopre poi 
che c'e soltanto un tale ferito, 
in una casa. Un annegato vie
ne ripescato dallo Harlem: 
ubbriaco. aveva accettato 
una sfida a nuoto. Due mes
si del Comune percorrono la 
144« strada, lasciando di por
ta in porta intimazioni di 
sfratto € entro 24 ore». Un 
ragazzo divide una bottiglia 
con' un wino (in gergo, un 
alcoolizzato da vino): dovreb
be essere a scuola. o a fare i 
compiti, ma sua madre non 
sa che a scuola si va con i 
libri. ne che cosa siano i 
compiti. E gia l'ospedale s1 

sta riempiendo dei feriti del
le risse. 

- Harlem, conclude Breslin, 
e un luogo < che ha una sola 
eredita: la miseria >; un luo
go «con confini fisici, come 
le prigioni >, dove la gents 
< ha Faria non tanto di pre-
pararsi ad attaccare i bian
chi, quanto di scontare una 
condanna a vita >; e senza 
speranza, come gli ammutina-
menti dei penitenziari, sono 
le sue rivolte. 

Questo e «I'ordine * de! 
ghetto negro di New York. E 
chi. come Peter Khiss. del 
Neio York Times, e andato a 
ritrovare ' il vecchio medico 
che presiedette la commissic-
ne d'inchiesta nominata dal 
sindaco La Guardia dopo ; 
tnrbidi del '36. si sente ripe-
tere gli awertimenti inascol-
tati di quella relazione: che 
le brutalita della polizia, i! 
sovraffollamento. le pigionl-
capestro. la mancanza di 
scuole e di istallazioni igie-
niche e ricreative. la dsscri-
minazione neU'assunzione di 
•nanodopera e nei servizi len-
c»ono la caldaia di Harlem 
*.->tto costante pressione, 
pronta ad esplodere in qual-
Masi momento E" ancora co
si. dopo trent'anni. Una Jola 
differenza: l'inehiesta, oc% s: 
rivolge contro le vi*!frne. 

Ennio Pofito 
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