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MEZZO SECOLO, DA COMUNISTI CUBA 

Si conclude mezzo secolo, cominciano nuovi anni di impegno 
e di lotte per aprire all'ltalia le vie del socialismo: e ques*o il si-
gnificato della fotografia che pubblichiamo, scelta tra le infinite 
immagini, tra i tanti e tanti momenti della grande manifestazione 
di massa che si e svolta domenica a Roma intorno ai dirigenti del 
PCI e intorno ai rappresentanti del movimento operaio di tutto il 
mondo. I volti dei bambini accanto ai giovani e ai vecchi militanti, 

ai protagonisti delle battaglie e delle scelte di ieri e di oggi, d i -
ventano il simbolo dell'ininterrotto affluire di leve al partito e 
del saldarsi delle generazioni di compagni. In un'immagine si r i -
flette cosi la forza che il PCI rappresenta nella realta italiana e la 
forza delle idee che muove i comunisti e che trova una risposta, 
ogni giorno, tra le masse. 

(Foto Pais e Sartarelli) 

L'obiettivo dell'aumento della produttivita si lega 
a quello dell'aumento dei beni di consumo 

Si discute in fabbrica 
lo sviluppo dei consumi 
Come ridare progressivamente al salario un valore reale, nel quadro dei vantaggi 

sociali gia acquisiti — Analisi sistematica anche degli errori compiuti, per trovare 

soluzioni nuove con la partecipazione dei lavoratori — II grafico pubblicato dalla 
stampa cubana sulle giornate di lavoro perdute — La distribuzione delle merci 

Dal nostro corrispondente 
L'AVANA, gennaio 

II lavoro da noi 6 di fatto 
volontario. notava Fidel Ca
stro a una assemblea sindaca-
le del settembre scorso. Non 
quello della domenica in cam-
pagna, ma il lavoro di ogni 
giorno. E spiegava: «Conse-
guenza di molti problemi vi-
tali risolti. L'affitto che molti 
gia non devono piu pagare, 
la medicina, Teducazione, la 
sicurezza sociale, la possibilita 
di lavorare assicurata a tutti. 
Non ci sono mendicanti, vec
chi o orfani abbandonati in 
qualche angolo del paese. 
L attuale generazione di gio
vani non ha nemmeno cono-
sciuto il flagello della disoc-
cupazione. D'altro lato, nel 
nostro paese esiste. una quan
tity di denaro che e al di-
sopra dei beni disponibili. co-
sicche il salario un valore 
relative Si puo comprare li-
mitatamente, nei limiti di 
merci e servizi di cui dispo-
niamo. E' indiscutibile che se 
avessimo molte piu merci e 
servizi da poter offrire questo 
fattore non agirebbe sulla si-
tuazione. Anche se e vero che 

Lo scandalo degli ingaggi abusivi e delle truffe a danno dei lavoratori che non trovano lavoro in Italia 

Dalla crisi edilizia nascono le condizioni per un vero e proprio mercato illegale delle braccia - II racconto di un protagonista del viaggio verso 
un cantiere di Dusseldorf - II ritorno in Italia dopo aver visto le miserabili baracche - Un contratto con il miraggio di 14.000 lire al giorno 

Gli scheletri dei palazzi si 
ammucchiano l'uno sull'altro 
alia periferia di Roma, de-
serti: i recinti dei cantieri 
sono serrati, nelle buche si 
formano pozze d'acqua pio-
vana e sopra questa specie 
di cimitero pietrificato, le gru. 
immobili. Centinaia di lavora
tori vengono licenziati persi-
no dalle grandi imprese; mi-
gliaia sono espulsi dai piccoli 
e medi cantieri. 

E* la crisi. Una grave si-
tuazione recessiva che ha tro-
vato a Roma, per il tipo di 
sviluppo urbanistico degli ul-
timi anni. il momento di pun-
ta. Una crisi che. pur avendo 
indubbiamente basi oggettive, 
e manovrata e gonfiata dai 
padroni con spregiudicata de-
terminazione per imporre una 
loro ristrutturazione al setto-
re e avere una efficace arma 
di ricatto nei confronti dello 
stesso governo. 

Questa e proprio Toccasio-
ne in cui decine di parassi-
ti, mercanti. cottimisti, capo-
rali. si gettano come avvol-
toi sulla massa dei disoccu-
pati. cercando di trarne un il-
lecito Iucro, comprandoli e 
vendendoli come merce. Af-
fari d'oro in questo periodo si 
fanno soprattutto con l'estero. 
E infatti si mette in moto una 
struttura capillare e sotterra-
nea, una vera e propria « im-
presa import-export». Si in-
gaggiano squadre di edili. si 
fa firmaro loro una specie di 
c contratto» e li si spedisce 
all'estero. per lo piu in Ger-
mama e in Svizzera. 

Esperienza 
allucinante 

«II mercato funziona sem-
pre. ma in questi ultimi tem
pi ha a\uto un notevole 
boom » — ci dice un operaio 
che ha fatto. insieme ad al 
cune decine di suoi compagni 
la drammatica esperienza di 
emigrare in Germania Lo ab 
biamo incontrato. insieme agli 
altri. a piazza Vittono. Per 
l'estero e partito Testate scor-
sa (gia allora a Roma non 
si trovava lavoro). ma e tor-
nato dopo appena una setti-
mana. « E ' stato un viaggio 
allucinante — dice — Sballot-
tati a destra e a sinistra: in 
pochi giorni avremo girato 
me//a Germania e in mano a 
una ->pecie di gangster che ge 
stiva un illegale ufficio dei la 
\oro. Dormivamo nelle ba 
racche o in vecchie roulottes 
abb.indonate; abbinmo lavora-
to una sola giornata ». 

Ma cominciamo dall'inizio. 
L'operaio ci ha raccontato mo

mento per momento la sua an-
gosciosa avventura, interrotto 
di tanto in tanto dai suoi com
pagni che precisavano alcuni 
episodi, aggiungevano le loro 
esperienze alle sue. I fatti da 
soli sono gia abbastanza elo-
quenti. 

II testo 
delF« accordo » 
«Ho ricevuto una telefona-

ta da un mio amico. Siamo 
una quindicina, mi ha detto; 
dobbiamo formare una squa-
dra di quattro o cinque per-
sone. Passa la voce; e'e da 
andare in Germania. la paga 
e buona, le spese di trasferta, 
alloggio. vitto ecc . tutto pa-
gato. Io ho a mia volta tele-
fonato a conoscenti che sape-
vo senza lavoro e ho fatto lo
ro la proposta. Qualche gior
no dopo. ci trovavamo a fir-
mare il contratto d'ingaggio. 
nell'ufficio di un certo Quirino 
Oggiano, abitante in via Mon-
tefeltro H, che si fa chiamare 
"operatore economico in 
Africa" ». 

Ed ecco il testo del «con 
tratto ». linizia: « Protocollo di 
accordo per una realistica e 
sincera collaborazione di la
voro in Africa ed altri paesi 
esteri. I suddetti operai. ecc. 
e c c , — prosegue — dopo aver 
formato un gruppo di lavora
tori desiderosi di recarsi a Ia-
rico al sig. Oggiano. di procu-
rare Iavori da eseguire all'e
stero sotto forma di cottimo 
vorare all'estero. danno inca-
o a forfait. Essi autorizzano 
il sig. Oggiano a contrattare 
per conto di essi l'importo e 
il prezzo dei Iavori a condizio-
ne pero.'che il guadagno gior-
naliero pro singolo operaio non 
sia inferiore a lire 14.000 per 
i paesi dell'Europa occidenta-
le e a lire 20 000 per i paesi 
del Nord Africa. 

« II sig Oggiano — prose
gue l'accordo — provvedera a 
procurare un alloggio gratis e 
decente presso i cantieri di 
lavoro: al viaggio in ferrovia 
a spese delle imprese di co 
stni7i"oni. I sottoscritti lavora
tori si impegnano a rimanere 
presso il datore di lavoro per 
un periodo non inferiore a 6 
mesi. Essi provvederanno di 
premunirsi deH'assicurazione 
INPS mediante versamento 
volontario II sig Oggiann 
Quirino sara rappresentato in 
Germania dai signor Josef 
Steinharter. Siegfriedstr.isse 
.14 Dusseldorf. il quale prov 
vedera a facilitare i rapporti 
di lavoro e di vita in Germa
nia ai Signori operai specia-
lizzati cottimisti sottoelenca-
ti »... e seguono le firme. 

« Parti a mo all'alba dalla 

stazione — riprende l'operaio 
— e arriviamo a Dusseldorf 
a notte fonda. Alia stazione ci 
attende un agente di Steinhar
ter, uno zoppo che dice di es-
sere ingegnere e che ha passa-
to parecchi anni nella legione 
straniera. Noi siamo alle sue 
dipendenze con Iui dobbiamo 
trattare. Lo zoppo cvi porta in 
Siegfriedstrasse. Qui ci fa sa-
lire, parte su un pullmino e 
parte su altre vetture. Sa-
ranno le tre o le quattro del 
mattino. Partiamo e raggiun-
giamo il primo cantiere. Un 
gruppo scende, tra loro an-
ch'io; ci portano accanto al 
cantiere e ci fanno entrare in 
piccole baracche di legno e 
lamiera. C'e il tipico odore di 
muffa di un magazzino e in
fatti in genere servivano da 
deposito: poi. quando arrivano 
gli emigrati le trasformano in 
dormitori. Nel cantiere e'era-
no gia numerosi spagnoli, gre-
ci e jugoslavi ^. 

Interviene un altro operaio. 
si chiama Secondo Patacconi 
e faceva parte della stessa 
« spedizione >: c Le baracche 
erano un vero schifo. Nella 
mia e'era tutto petrolio in ter
ra, una stufetta a kerosene al 
centra e quattro brandine. Le 
coperte erano sporche e il 
letto pieno di parassiti. Non 
ho resistito a lungo. II matti
no dopo. alle otto, sono corso 
alia stazione. ho preso i] pri
mo treno e sono tomato in 
Italia. Ho rimesso 40 mila li
re per pagarmi il viaggio». 

Molti hanno seguito il suo 
esempio. Dei 15 arrivati. dopo 
qualche giorno sono rimasti in 
7. Infatti tutti gli accordi sti-
pulati a Roma si sono rivelati 
un imbroglio. 

Un solo giorno 
di lavoro 

Intantn gli alloggi: ovunque 
andassero per loro e'erano 
sempre e soltanto baracche: 
a Francoforte poi Ii hanno 
cacciati in un vero e proprio 
« lager », riservato agli emi
grati. Eppoi il lavoro. II mer-
cante avevo promesso di si-
stemarii tutti in uno stesso 
cantiere. invece una volta ar
rivati Ii hanno smistati; ma 
non solo: in realta il lavoro 
non era stato trovato per tutti. 
H mercante tedesco aveva 
* comperato» questi uomini 
da quello italiano, poi ci 
avrebbe pensato Iui a collo 
carli presso il maggior offe-
rente. Le imprese infatti ri-
spondevano degli operai a 
Steinharter. solo con Iui con
tra ttava no. 

c La prima giornata di la
voro e stata praticamente Tu
nica — prosegue Tedile. — In

fatti il padrone ci ha fatto la
vorare per 12 ore di seguito. 
Noi abbiamo immediatamente 
protestato minacciando lo 
sciopero. Dopo un po' ci sia
mo visti arrivare Io zoppo col 
pullmino, ci ha fatti salire e 
siamo ripartiti. Da quel mo
mento e cominciato un conti-
nuo vagabondaggio. Siamo 
stati persino a Francoforte: 
giravamo di cantiere in can
tiere, ma per noi non e'era 
posto. Abbiamo Iavorato anco-
ra qualcne ora, ma niente di 
consistente ». 

« Li non si pud scioperare 
o protestare — interviene Do-
menico S. che ha Iavorato a 
Bemberg per un anno e mez
zo. — Licenziano quando vo-
gliono loro. Ti prendono infat
ti solo a patto che tu sia di-
sposto a sopportare le piu be-
stiali condizioni di vita e di 
lavoro senza mai ribellarti. Io 
ho provato a rivolgermi ai sin-
dacati. ma quelli sono pagati 
dai padrone >. 

Infine, dopo alcuni giorni 
trascorsi per lo piu in auto, 
girando da una citta alTaltra, 
gli operai romani sono tomati 
a DQsseldorf. «Eravamo in-
tenzionati a venir via. ma pri
ma dovevano pagarci. Siamo 
andati cost nell'ufficio di Sieg 
friedstrasse. ma "Al Capone" 
(ormai Io chiamavano tutti 
cosi) non e'era o non si vole. 
va far trovare. Abbiamo co
minciato cosi a discutere con 
la segretaria. dicendo che vo-
levamo i soldi Senonche la 
ragazza ha afferrato il telefo 
no e s. e messa ad urlare 
"Polizei. polizei". Noi siamo 
usciti immediatamente. ma 
siamo rimasti sul marciapie-
de: li ci ha trovato la polizia. 
Quando ci ha visto fermi. ap-
poggiati al muro. tutt'al 
tro che spavenlati. ha capito 
che non potevamo essere d°i 
ladri. Noi abbiamo cercato di 
spiegare quello che era 
successo. poi abbiamo detto 
agli agenti che si recass°ro 
al numero 14. Ma con nostra 
sorpresa Tufficio era scom-
parso. La targa accanto al 
portone dove era scritto 
"Bauerburo". non e'era piu. 
Un poliziotto ha suonato il 
campanello: ha risposto la se
gretaria spiegando che li e'era 
un appartamento privato. che 
noi Tufficio Tavevamo so-
gnato >. 

L'ufficio e illegale. chiara 
mente: gh affari di Steinhar
ter sono evidentemente torbi 
di: altro che operatore eco
nomico! Gli operai raccontano 
che alia fine sono riuseiti a 
par la re con lo zoppo e si sono 
fatti dare un po' di denaro 
che e servito piu che altro a 
pagare il viaggio di ritorno. 

Stefano Cingolani 

Messaggi al PCI 
Mikis Theodorakis, I'esponente della resistenza 
greca ed Eric Hobsbawn, uno dei piu autorevoli 
storici marxisti inglesi, hanno aggiunto un loro 
messaggio a quelli di altri intellettuali di tutto il 
mondo in occasione del cinquantesimo anniver-

sario della nascita del PCI 

THEODORAKIS 
Uniti contro Fimperialismo 

AL COMITATO CENTRALE DEL PCI 
In occasione del cinquantesimo anniversario del 

vostro Partito vi mando un caldo e fraterno saluto. 
II PCI con la sua lunga attivita nell'interesse 

della classe operaia e del popolo italiano, basan-
dosi sui princlpi del socialismo scientifico e del-
I'internazionalismo proletario, sotto la ispirata d i -
rezione di Gramsci e di Togliatti ha aperto ai 
lavoratori e al popolo d'ltalia la via luminosa verso 
il socialismo, ha portato un inestimabile contri
bute alio sviluppo del marxismo-leninismo su 
scala internazionale, al ripristino e al rafforza-
mento di una nuova unita dei movimento comu-
nista e operaio internazionale, alia coesione di 
tutte le forze democratiche e antimperialiste in 
lotta contro Timperialismo. 

I militanti greci per la democrazia, la pace e 
il progresso sociale hanno sempre sentito in tutte 
le loro diff ici l i lotte. sentono anche oggi nella loro 
difficile lotta e resistenza contro la dittatura il 
caldo appoggio e la solidarieta infernazionalista 
del PCI. dei comunisti italiani e del popolo italiano. 

Vi auguro nuovi successi nella vostra lotta per 
la democrazia, la pace e il socialismo. 

MIKIS THEODORAKIS 

HOBSBAWN 
Con 9 contributo di Gramsci 

II nostro e un movimento internazionale, ed e 
quindi naturale che il Partito comfunista italiano 
iceva molti voti augurali dall'estero, in occasione 

del suo 50° anniversario. Questi auguri debbono 
comunque essere particolarmente calorosi. Molt i , 
fra noi, ammirano il vostro partito non solo per 
le sue eroiche lotte e per le sue conquiste polit i-
che, ma principalmente perche, f in dai tempi di 
Gramsci, si e coscientemente impegnato a risol-
vere il piu difficile dei problemi che stanno di 
fronte ai rivoluzionari in Europa: come ottenere 
la trasformazione socialista della societa nei paesi 
del capitalismo mature Abbiamo seguito la sua 
attivita ed esperienze col massimo interesse e 
simpatia. ed abbiamo molto imparato da queste. 
Rinnoviamo perci6 I'augurio di pieno successo. 

ERIC HOBSBAWN 

ci sono famiglie operaie nu-
merose nelle quali il salario 
non basta ». Quindi le ragio-
ni per cui a Cuba si va a 
lavorare sono « fondamental-
mente ragioni di coscienza, 
considerazione della importan-
za sociale e umana della pro
pria attivita e attitudine ». 

Ma e possibile portare in 
pochi anni una intera popola-
zione da una condizione di di-
pendenza semicoloniale a un 
simile livello di consapevolez-
za sociale e politica, e man-
tenerla nelle annate cattive. 
come in quelle buone? E' av-
venuto che tra i lavoratori, 
perdurando la scarsezza dei 
beni di consumo. si siano ma-
nifestati assenteismo dai po
sto di lavoro e indifferen-
za verso il lavoro. Probabil-
mente. peraltro, Tarma del
lo stimolo morale e stata uti-
lizzata troppo spesso in ma-
niera acritica. senza tenere 
conto di certe realta oggetti
ve. di certa gradualita. « Lo 
idealismo pnncipale nostro e 
stato il credere che in una so
cieta che appena usciva dal
la buccia di un mondo. che 
durante migliaia di anni era 
vissuto sotto la legge del ta-
glione, del piu forte, sotto la 
legge dell'egoismo e dello 
sfruttamento, si potesse in un 
sal to solo passare a una so
cieta dove ciascuno si com-
portasse in una forma etica 
e morale* (Fidel Castro 8 set
tembre '70). Cosi che Vt uo-
mo nuovo» era divenuto una 
mistica fuori della concretez-
za storicamente delineata dal
la societa cubana e gli appel-
li alia coscienza un buon pa-
ravento per la incapacity di 
molti amministratori. Quel 
che piu conta e che mano 
mano, vennero dimenticate o 
messe da una parte questio-
ni come la norma e Torga-
nizzazione del lavoro, e le con-
seguenze si fecero presto sen-
tire. 

Lo sforzo organizzativo per 
un obiettivo quantitativo quale 
fu la mobilitazione per i 10 
milioni di tonnellate di zuc-
chero. peggioro la situazione 
H non raggiungimento dello 
obiettivo indico limiti seri nel
le valutazioni tecniche e pro-
duttive. nell'analisi dei fatto-
ri industriali in particolar mo-
do. E Tesercito dei tagliatori 
di canna, sguarnendo gli altri 
settori economici. ritardo, e 
pesantemente, i piani di pro-
duzione.' Di qui la svolta per 
cui il 1971 e stato chiamato 
c Tanno della produttivita >. 

Alcuni esempi illustrano la 
situazione delTanno scorso e 
le possibilita per Timmediato 
futuro. Un grafico pubblicato 
dalla stampa cubana indica le 
giornate di lavoro perse nel 
1969 in alcuni principali orga-
nismi economici e ne sottoli-
nea le cause secondo due ca-
tegorie: attribuibili agli ope
rai; non attribuibili agli ope
rai (cattiva organizzazione del 
lavoro. difetti nei piani. nelle 
attrezzature. e c c ) . 

Nel ministero delTindustria 
alimentare: 31,2 per cento di 
giornate perse di cui 12.8% 
attribuibili agli operai e 18.4% 
ed altre cause: industria leg 
gera: 16.2% di perdita divisa 
in 8.1 e 8.1 %: industria di ba
se: 22^ divisa in 7.9 e 14.1^: 
miniere: 24.8 divisa in 9.6 e 
15.2%. 

Due esempi citati da Fidel 
nel suo ultimo discorso: in un 
laboratorio farmaceutico la 
produttivita per lavoratore era 
di 10.121 unita mensili; la pro
duttivita che si e ottenuta, e 
comprovata in due mesi, e 
stata di 18.421 unita mensili 
con un aumento dello 82%. 
In questo caso furono. adotta-
te le seguenti misure: instal-
lazione di quattro lavatrici di 
recipient! di produzione cu 
bana e di tre macchine per 
chiudere recipient! di fabbri 
cazione straniera: organizza
zione del lavoro eliminando 
perdite e armonizzando il flus 
so produttivo: introduzione 
delle norme. E in una fabbri
ca di calzature dell'Avana il 
progetto approvato dai lavo
ratori prevede una riduzione 
della meta dei dipendenti e 
un aumento di cinque volte 
della produttivita. 

Commenta Castro: c Evi
dentemente questo non e il ti 
pico. Negli altri casi potra 
essere un aumento del 20 o del 
30 per cento. E ancora abbia 
mo normatori che non hanno 
una grande esperienza. Cosi 
che si dimnslra che abbiamo 
possibilita ennrmi. che possia 
mo raggiungere nuovi livelli 
di produttivita con nessuno o 
poco sforzo addizionale. solo 
eliminando qualche " collo di 
bottiglia" >. (Caratteristico e 
anche Tesempio che si fece 
all'epoca dello sciopero dei 

portuali inglesi: a Cuba lavo-
rano nei porti 22 mila operai; 
in Inghilterra 42 mila e la 
differenza nel movimento 
merci 6 probabilmente di uno 
a cinquanta). 

L'aumento della produttivi
ta deve permettere di far 
fronte a esigenze massicce di 
uomini quali Tannuale taglio 
della canna, e aumentare in 
breve tempo Tofferta di merci 
alia popolazione. Tutto Tappa-
rato produttivo e messo sotto 
sfoi*zo, concentrando e razio-
nalizzando Tuso delle energie 
umane e produttive esistenti 
(e non dovra piu accadere che 
si arrivi a chiudere una fab
brica per inviare un contin-
gente di uomini al taglio del
la canna, cosi come e avve-
nuto con la zafra dei 10 mi
lioni). 

Un aumento della effettiva 
possibilita di comperare. ri-
dando progressivamente al sa
lario un reale valore, con-
tribuira a ridurre i fenomeni 
di indifferenza verso il lavoro 
che si sono manifestati. In-
tanto sono stati proposti alcuni 
aumenti di prezzi di articoli 
di non primaria necessita, co
me il tabacco e le bibite al-
cooliche, e contrariamente a 
previsioni delTanno scorso. e 
stato confermato che gli in-

quilini continueranno a paga
re la casa. La riforma urba-
na decisa nei primi anni del
la rivoluzione prevede che lo 
affitto si trasf'ormi in rate 
per il riscatto dell'apparta-
mento. Si pensava che per 
quella parte di popolazio
ne che ancora non ha coper-
to la cifra totale si potesse 
arrivare nel '71 a un abbuo-
no generale. Ma cosi non e 
stato. Tali misure opereranno 
nel senso di ridurre Tecces-
sivo denaro circolante, causa 
di malessere nella econo-
mia delTisola. 

Fin tanto che la produzio
ne non sia a un livello sod-
disfacente per le molteplici 
esigenze della societa la di
stribuzione delle merci dovra 
essere fatta necessariamente 
secondo un criterio qualitati
ve. Per esempio nel caso di 
frigoriferi, televisori, orologi, 
biciclette, cucine la sezione 
sindacale di fabbrica si inca-
richera di vagliare le doman-
de di acquisto e fare delle 
proposte alia assemblea dei 
lavoratori. I criteri di attri-
buzione saranno, in primo luo-
go, le condizioni familiari e. 
in secondo luogo, il compor-
tamento sul lavoro. 

Guido Vicario 

I riflessi di principio della recente 
- — — - • — — 

sentenza della Corte Costituzionale 
— — 

I diritti 
dei minorenni 

Abolito I'obbligo del ricovero in riformatorio del 
minore di 14 anni — Gran parte della legisla-
zione risale al fascismo: i ragazzi sono cosi cit-
tadini con poche garanzie costituzionali — La 
pericolosa teoria del disadattamento — I poteri 

discrezionaii del giudice e la prevenzione 

La recente sentenza della 
Corte Costituzionale che abo-
lisce Tobbligatorieta del rico
vero in riformatorio del mino
re degli anni 14, che abbia 
commesso un delitto per il 
quale e prevista la reclusione 
non inferiore nel minimo a 
tre anni, va senza dubbio con-
siderato un fatto positive E 
non tanto per i suoi riflessi 
immediatamente pratici. La 
modalita presa in esame e 
per fortuna assai rara e In 
genere il ricorso alia misura 
di sicurezza per i minori degli 
anni 18 non e frequente, pre-
ferendo i Tribunali per i mi
norenni adottare misure rie-
ducative: basti pensare che in 
tutta Italia esistono solo due 
riformatori, con una popola
zione inferiore ai cento ragaz
zi e tutti abbastanza grandi. 

Quale allora il rilievo della 
sentenza? Intanto k da salu-
tare con soddisfazlone il fatto 
che la Corte Costituzionale sia 
stata investita delle norme re
lative ai minori: gran parte 
della Iegislazione che li ri-
guarda risale al periodo fa-
scista e in ncme «del loro 
bene* e della «opera riedu-
cativan i ragazzi inferior! al 
18 anni sono forse i cittadini 
che godono di minori garan
zie costituzionali. Sottoposti al
ia triplice repressione della 
famiglia, della scuola, del la
voro spesso trovano nella 
competenza amministrativa 
dei tribunali minorili. basata 
sulla ambjgua e multiforme 
teoria del disadattamento, una 
dura realta con cui fare i 
conti. 

La sentenza in esame riba-
disce il principio della ugua-
glianza di tutti i cittadini da-
vanti alia legge cSituazioni 
diverse sono nguardate in mo-
do identico: ed e pacifico nel
la giurisprudenza di questa 
Corte che Tarticolo 3 risulta 
violato non soltanto quando si-
tuazioni identich<> vengono di-
sciplmate dalla legge in mo 
do difforme, bensi anche 
quando situazioni dlfformi 
vengono disciplinate in modo 
eguale». La pencolosita so
ciale di un minore pertanto 
non pub essere presunta indi-
pendentemente dalla valuta 
zione della gravita del fatto e 
delTaccertamento delle «con
dizioni di vita individuale, fa 
migliare e sociale del reo» 
(art 133 CP>: nchiamarsi al 
potere discrezionale del giudi 
ce nei casi in cui siano stati 
commessi dei fatti previsti 
dalla legge come reato. non 
pub che essere visto come il 
necessario adeguamento delle 
norme alia fattispecie concre 
ta e quindi un passo a van 11 
nel difficile compito di fare 
giustizla. Ma a questo punto 
bisogna stare attenti: invoca-
re la discrezionalita del giu
dice quando si entra nel cam-
po della prevenzione, quando 
cioe non siamo di fronte ad 

una condotta-reato, ma ad una 
generica a personality non 
adattata », ad una a irregola-
rita della condotta o del ca-
ratteren comporta per i mi
nori una serie di pericoli. 

Ed e inutile affermare che 
non si agisce per limitare la 
liberta dei soggetti in modo 
repressivo, ma solo per attua-
re gli articoli 30 e 31 del
la Costituzione (incapacita dei 
genitori a mantenere, istruire 
ed educare i figli, protezione 
della maternita, infanzia e 
gioventii): di fatto gli organi 
giudiziari e le strutture am-
ministrative del Ministero del
la Giustizia hanno una fina-
lita ben precisa e piu si allax-
ga la forbice del loro interven-
to — qualificato tecnicamente 
fin che si vuole — piii si fte-
na un reale processo di rinno-
vamento che offra ai cittadini 
i servizi adeguata per i loro 
bisogni gestiti e controllati de-
mocraticamente. 

E valga il vero. Pietro Nu-
volone su Gente del 23 gen
naio 1971 in un articolo sulla 
criminalita, giustizia e difesa 
sociale, preoccupato della 
adifficolta di individuare la 
predisposizione al delitto in 
chi delitto non ha mai com
messo» auspica che ci si li-
beri dai apregiudizio che si 
possa fare una discriminazio-
ne netta tra Tantisocialita co-
siddetta comune e la antiso-
cialita cosiddetta politica» e 
che si attui una rivoluzione co-
pemicana dedicando « la pro
pria attenzione dai punto di 
vista scientifico e larghi mezzi 
finanziari alia prevenzione dei 
primi delitti v. Cosi pure Mat-
teo Guarino sui Messaggero 
del 22 gennaio 1971 in un ar
ticolo sul problema della de-
linquenza minorile, intitolato 
pateticamente « Salvarli », do
po avere riconosciuto che « e 
necessario insomma assicura-
re ad ogni individuo quel mi
nimo di benessere, di educa-
zione e di moral:ta, di cui cia
scuno ha assoluto bisogno per 
potersi comportare utilmente 
e moralmente r.-ella vita socia
le » segnala la necessita di 
creare dei Centn regionali per 
la prevenzione e il tratUtmen-
to della criminalita che per-
mettano di «individuare in 
tempo questi violator! poten-
ziali della legge ». 

La sostanziale disparita eco-
nomica tra • cittadini, di cui 
parla anche Tarticolo 3 della 
Costituzione, sia pure in for
ma programmatica, non si ri-
muove con riforme di questo 
tipo che in realta cristallizza-
no un determinato assetto so
ciale: come dimostra la sen
tenza del Tribunale di Mila-
no sul figlio del rnanovale: 
«... Si pub presume re che il 
bambino, divenuto adulto, 
esplichera la stessa attivita 
lavorativa del genltcre ». 

Marisa Pitfaluga 


