
La condizione e le lotte dei giovani in cerca di prima occupazione 

LIBERARSI DALLO 
SFRUTTAMENTO 
300.000 iscritti agli Uffici del lavoro • II problema del posto, del salario, della qualifica - La frattura artificiale tra studio e lavoro 

I giovani Iscritti agli uffici del 
Lavoro « in cerca dl prima occu
pazione )> sono quasi 300 mlla mol-
ti dl piti di quanti fossero dieci an-
ni fa. Fra di loro ci sono diplo
mat! e laureati, giovani passati at-
traverso corsi professional! e co-
munque capaci, piii di quanto non 
slano i generic!. Ma proprio la rl-
chlesta dl un lavoro qualificato fa 
• pugni con l'economia e la so
cieta ltallana dl oggl. Niente lavo
ro qualificato in campagna, dove 
un milione e quattrocentomila con-
tadini passano la giornata «dietro 
alia vacca», col forcone degll an-
tenati. Poco lavoro qualificato nel-
l'industria, dove e piti facile, Inve-
ce, trovare un posto fatlcoso e ab-
brutente a una catena per la pro-
duzione In serie dl qualche prodot-
to destinato ai consumi di massa. 

Nonostante ci6, di giovani dai 14 
ai 20 anni ce ne sono molti di piii 
a lavorare che a scuola Ma ci stan 
no, appunto, in quanto costano po
co al padrone. Un esercito di pseu-
do N apprendisti», anzitutto: piu di 
800 mlla. L'apprendista, per 1' pa
drone, e ognl giovane per U qua
le non paga contrlbutt asslcurati-
vi e da una paga non di qualifi
ca, ma «da ragazzo*. In cambfo 

l'apprendista dovrebbe lstrolrsi nel 
suo mestiere; ma poiche e stato 
assunto per un lavoro qualificato 
11 padrone gli nega, spesso, anche 
le due ore settlmanali del corso di 
mestiere, un corso dl cul del re-
sto il giovane sente poco 11 biso-
gno: egli sa benissimo che quel 
particolare mestiere e destinato a 
finire alia prima ondata di rinno-
vamento tecnologlco: non sente « at-
trazione* per 11 mestiere In se, 
vorrebbe qualcosa di piu adeguato 
ad affrontare la vita dl oggi e di 
domanl. 

II padrone non da nessuna ga 
ranzia del domanl, non perde oo 
casione per rammentarlo. Basta 
aprire un giornale qualsiasi per 
leggere che cl vuole qualifica, sem-
pre piu qualifica, lntesa per6 come 
abilita a lavorare. I giovani vengo-
no messl in gara, a milionl, per 
i pochissiml posti che nascono net 
settori nuovt. II giovane che la-
vora, per primo. entra In gara: le 
scuole serall, pur richledendo sa-
crificlo dl tempo e dl danaro, 
rlgurgitano di giovani. SI chlede 
questo sacrlflclo, come se l'istru 
zlone fosse un lusso, un fatto dl am-
blzlone personale, ma non si da 
garanzia alcuna ne oggl ne doma
nl. Questa garanzia la pub dare sol-

tanto una societa che rlconosca, in-
tanto, il sacrlflclo dl oggi. 

Se 1 lstruzione e necessarla per in-
serirsi nella vita economica mo-
derna — e in generale lo e — oc-
corre un salario vero per il giovane 
che continua a studiare dopo i 15 
anni. L'istruzione e una condizio
ne per la libera scelta del pro
prio posto nella societa, ma non 
per questo e un fatto personale. 
I rlsultatl delle maggiori capacita 
individuall vanno a beneficio dl 
tutti: o meglio, dovrebbero andar-
vi, se non lntervenlsse l'appropria-
zione capitalistica. La societa — e 
a maggior ragione le aziende che 
utilizzano 1 cosidetti apprendisti — 
hanno quindl l'obbligo di garantl-
re al giovane un salario intero, che 
ripaghi sia lo sforzo per appren-
dere che quello per produrre Imme-
diatamente 

Studio e lavoro possono lnte-
grarsl. Anzl, debbono farlo supe-
rando la falsa impostazione della 
lstruzione complementare. in ana-
cronlstici corsi dl mestiere, per la-
sclare aperte al giovane tutte le 
scelte. Questo richiede una rifor-
ma contrattuale e una riforma po-
lltica; per esse 1 giovani si sono 
battutl In prima fila nolle lotte 
del lavoro dl questl anni. 

Non si puo dire che slano statl 
ancora ripagati. La parte dei con-
tratti di lavoro rlguardante 1 giova
ni e spesso la piti arretrata, in sa
lario e diritti, mentre la grande 
« vertenza per la riforma dell'istru-
zione professlonale» e ancora da 
realizzare. Nelle campagne i giova
ni che rimangono sulla terra, non 
superano ormal 11 10 per cento, 
ed hanno mille motivi per rifiuta-
re il tipo di lavoro e la situazlo-
ne sociale lmposta al contadino. 
Ma le lotte di questi anni hanno 
anche insegnato ai giovani che 
niente si risolve con la « fuga», 
cambiando ambiente o luogo. Tutto 
si pub invece risolvere affrontan-
do 1 problem! in ogni ambiente e 
in ognl luogo. In fabbrica come 
sulla terra, quindi. Nel sindacato, 
con le vertenze, ma anche e so-
prattutto col Partito politico della 
classe operaia. con la lotta politi
cs. E' una lotta pclltica quella che 
occorre anche per adeguare il sin
dacato stesso alle rivendicazlonl dei 
giovani. Ma soprattutto e lotta po-
litica quella che, con una trasfor-
mazlone soclallsta della societa, 
pub mettere fine alia distinzlone 
fra studio e lavoro, garantendo al 
giovani l'oggl e 11 domanl 

orelavorative 

* f ino a 4 or© 

* da4 a 6 

* da 6 a 8 

* piti di 8 

Non rilevato 

TOTALE 

I f uorilegge del lavoro 
In Italia, i ragazzi minori di quindici anni che lavorano sono piu di 500.000. Lo scandalo e analizzaro nel libro bianco pubblicato dalle ACLI 
dove un ambiente-campione dimostra che so 100 minori che lavorano, il 58,8 per cento hanno dai 12 ai 14 anni, il 5,18 per cento fino a 
dieci anni, il 18,64 per cento dai 10 ai 12, il 15,29 per cento dai 14 ai 16. Nel grafico, che riprendiamo, c'e I'orario di lavoro: fino a quattro 
ore al giorno il 5,26 per cento, dalle 4 alle 6 ore l'8.95 per cento, dalle 6 alle 8 ore II 42,68 per cento, oltre le otto ore il 41,19 per cento. 
II salario settimanale: fino a 3.000 lire il 44.67 per cento, da 3 a 5.000lire il 23,53 per cento, da 5 a 8.000 lire il 13,63 per cento, da 8 a 
10.000 lire il 4,84 per cento, oltre le 10.000 lire soltanto il 2,77 per cento. 

Apprendistato: 
una legge-truffa 

Sfruttamento legalizzato per 800.000 ragazzi 

Sono circa 800.000 i giovani che 
nel nostro paese sono interessati 
all'imquo rapporto di apprendistato 
La legge del 1955 che ne regola 
menta le condizioni e senza dub-
bio la legge piii violata d'ltalia, giac 
che gli stessi organ! preposti al con 
trollo della sua appllcazione navi 
gano in un mare dl inefflcienza 
quando non d'omerta o complicity 
col padronato (Esempio tiplco e 
la durata del penodo di tironnlo 
che la legge prevede in un massi 
mo di 5 anni e che i contratti nan 
no ridotto (da 6 mesi a 3 anni se 
condo le categone) ma che nella 
realta fa si che spesso 11 giovane 
resta in qualita di apprendista an 
che oltre 1 5 anni, oltre cioe lo stes
so limite massimo prevlsto dalla 
legge). 

Ma al di la delle violazlonl della 
legge, pur cosl determinantl per la 
condizione di lavoro degll appren 
distl, e l'lstituto in se che rappre-
senta la via « legalizzata » alio sfrut
tamento del giovani lavoratori. La 
esperienza dl oltre un decennlo di
mostra chiaramento lnfattl, che 
«lavorando non s'impara». L'ap-
prendlstato e venuto assumendo ne-
gli anni la fisionomla di puro pa-
ravento per 1 padroni per negare 

ai giovani il riconoscimento della 
qualifica, per mantenere una politl-
ca dl bassi salarl, per costringere 
i giovani ad estenuanti rltml di 
lavoro e ad orari prolungati, usan 
do, volta a volta, la carota della 
promessa e mai concessa qualifica, 
o il bastone del ncatto, permanen-
temente operante del llcenziamen 
to. Lo 8viluppo tecnologlco ha ln
fattl spostato nella scuola la sede 
vera ed unica del processo di for-
mazione professional? e l'apprendi 
stato oggi si configura solamente 
quale strumento di sfruttamento 
giovanile 

Le clfre lo dimostrano Nel 1951 
gli apprendisti costltuivano il 7,1% 
del totale degli occupatl nell'indu-
stria, nel 1961 la percentuale era del-
ril.5%. Per avere un'ldea del pe
so e del ruolo produttivo degli ap 
prendlstl basti pensare che sempre 
nel 1961, gli apprendisti erano nel 
settore calzaturiero il 24,80°'o degli 
occupatl, mentre la clfra saliva nel 
settore del vestmrio e dell'abblglia-
mento al 35,42°b 

La rilevante percentuale dl ap
prendisti in questi due settori, le 
caratteristlche tecnologiche dl que-
ste aziende nelle quail prevale 11 la-
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voro alia catena, possono meglio 
sfatare 11 mlto secondo cui l'ap
prendista 6 un «allievo in fabbri
ca », mentre Invece il giovane o la 
ragazza apprendisti vengono plena-
mente assegnati ed utilizzati nel pro
cesso produttivo, salvo poi ad ave-
le minimi salariali che raramente 
— confezlonlstl ad esempio — rag-
glungono le 200 lire orarle. 

La legge del 1955 non tutela il 
giovane, essa va abolita Questo 
propone la FGCI, per questo si bat-
teranno i comunisti nella prossima 
legislatura. Occorre abolire l'ap-
prendistato riformando tutto 11 set-
tore deH'istruzlone professlonale, 
ottenendo il riconoscimento giurl 
dico del diploma professlonale ed 11 
conseguente, ed automatlco, rlcono 
scimento della qualifica nella fab
brica Occorre abolire l'apprendista 
to sostituendo ad esso nuove con
dizioni contrattuali per 1 giovani che 
superlno la dlscrimlnazione salarla-
le fondata sull'eta, che poggino su 
un orario di lavoro dl 6 ore gior-
naliere per 35 settlmanali, che con 
sentano piu tempo llbero per i gio
vani che lavorano, da dedicare al-
lo studio, alio svago. 

Questo e l'lmpegno che da tem
po hanno assunto 1 comunisti. 

Emigrante 
mestiere 
del Sud 

Tra 1 tantl modi diversi cha vi 
sono, d'esser giovani, nel nostro pae
se ve n'e uno tra i piu profonda-
mente ingiusti e disumanl* quello 
d'esser giovane al Sud. Perche esser 
giovane al Sud e diverso che esser 
lo al Nord. Una differenza che tro-
va la sua ragione nelle « due Italie » 
che ancora si contrappongono, quel
la industriallzzata del Nord e quel
la del sottosviluppo del Mezzogior-
no Ed e una casistlca. quests dif
ferenza, che precise ragioni e ben 
identificate volonta (quelle del mas 
simo profitto capitallstlco, di cui la 
classe dirigente DC e 1 suoi alleati 
di centro-sinistra rappresentano og 
gi lo strumento politico) hanno vo 
luto ed apphcato 

E' un vecchio discorso Essere gu> 
van) a Sud signified, nella realta 
dei fatti, tante cose. Morlre prima, 
ad esempio (si veda 11 rapporto del 
tasso di mortalita infantile tra Nord 
e Sud che e dai 15 al 52 per mil
le); non avere possibility di istruir 
si e studiare; esser pagatl, quan
do si lavora, con salarl inferior! 

La grande prospettiva dei giova
ni, al Sud, resta l'emigrazione An 
darsene via, in qualche modo; cer
ca re altrove (all'estero o al Nord) 
ci6 che a casa propria non si ne-
sce a trovare: il lavoro, la possibi
lity dl soprawivere dignitosamente. 
Dicono le statlstlche che. del 3 mi
lionl dl emigrati dai Sud negli ul-
timl vent'anni, il 68% aveva un'eta 
lnferiore ai 25 anni. 

La lunga 
lunga 
naja 

Ogni anno duecentomila giovani 
si awicendano nelle file dell "Eser
cito italiano, per 11 loro servlzlo 
di leva. Per la maggior parte dl 
loro, e questa la prima grande 
esperienza dl vita, 11 primo contat-
to con una realta ben pia vasts 
e complessa della propria famiglla 
dei propri amlci, del proprio paese 
Proprio per questo la nostra Costi 
tuzlone assegna all'Esercito dells 
Repubbllca un ruolo ed una fun 
zione anche di educazlone civtca 

Ma la realta e ben diversa L'e 
sercito italiano — e le responsabi 
lita di questo son tutte ponticne. 
dei vari mimstri della Difesa succe-
dutisi dalla liberazione ad oggl — 
non ha saputo Ilberarsl da quella 
concezione autoritaria e reazionar.a 
che lo caratterlzzo durante 11 p°na 
do fascists Entrando tn caserma 
per 11 periodo di leva, U giovane 
entra quasi in un altro mondn che 
non e piu quello della Repubblica 
democratica; cessa dl essere un fit 
tadlno per diventare un numero 
Altri diritti non eslstono, per lui 
se non quell! — pochl e assal dl 
scutibili — sanciti nel regolamemo 
dl discipllna che risale, nientemr> 
no. aU'esercito del Piemonte 

E tutto questo nel piu ampio 
contesto dl un modo dl concepire 
le Forze annate — da parte dells 
DC e di qualche generale a lei fl 
dato — come uno strumento da utl 
lizzare, subordinato alia Nato • agli 
americanl, per finl antl-istituzlona 
IL Lo scandalo del SIPAR lo ha 
ampiamente dimostrato. 

Nelle due foto in alto: una manifestazione di giovanissimi contro 
l'emigrazione, in Calabria; due soldati di un CAR mentre si 
apprestano a lavare delle marmitte 
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