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CONTRO LO 
SFRUTTAMENTO 
LA LOnA 

GIOVANI 
Inchiesta 
a Firenze 
E' stata condotta dalla FGCl su 
362 giovani lavoratori apprendisti 

L'inchtesta e stata condotta tra glo-
vani occupati in diverse aziende fio-
rentine — in prevalenza metalmecca-
niche — che frequentano i corsi di 
qualificazione prolessionale presso lo 
Enalc. I'lniasa e I'lnapli. 
ORARIO DI LAVORO 

La legge sull'apprendistato stabill-
see in 44 il massimo di ore settimanali. 

ENALC il 40 per cento degli appren
disti interrogati supera il limite, giun-
gendo a 60 62 ore settimanali. 

INIASA il limite e superato dal 24 
per cento degh apprendisti. con pun-
te di 54 ore settimanali 

INAPLI il limite e superato dal 35 
per cento degli apprendisti con pun-
te di So ore settimanali 
FERIE 

La legge prevede un mlnimo di 20 
giorni di ferie annue. Sessantasei ap
prendisti su 305 interrogati hanno un 
numero di giorni di ferie inferiore 
a quello che stabilisce la legge (12-
14 giorni) 
RAPPORTO NUMERICO 
OPERAI - APPRENDISTI 

La legge stabilisce che In ognl a-
zienda il rapporto deve essere di 1 a 1 

Questo rapporto e invece abbondan 
temente violato, con situazioni in cu' 
a 3 operai corrispondono 17 appren 
disti (ENALC) e a 1 operaio 7 appren 
disti (INIASA). Si tenga present* 
che quando il numero degli appren
disti supera quello degli operai. una 
parte degh apprendisti dovrebbe pas 
sare con qualifica operaia. per rista-
bilire il rapporto. Cosa che invece non 
awiene quasi mai. 

532.726 

•

apprendisti 
occupati 
apprendisti 
cne frequen
tano corsi 

In ottoeentomila 
nella gabbia 
dell'apprendistato 
Soltanto un terzo e iscritto ai corsi complementari e soltanto 90 mila 
alFanno ottengono la qualifica professionale - Le proposte dei comunisti 

Lavoratori apprendisti: quanti sono 
in Italia? Da rilevazioni statistiche 
recenti del ministero del Lavoro. ri 
cavate tramite gli uffici di colloca 
mento, si viene a sapere che piu d. 
800 mila giovani sono soggetti a rap 
porto di apprendistato. Ovviamente 
non si sa quasi nulla di quei giovani 
e giovanissimi che per la condizione 
ambientale di sottosviluppo evadono gli 
uffici di collocamento. Degli apprendi 
sti. solo un terzo e iscritto a frequentare 
i corsi complementari e di essi solo 90 
mila riescono ad ottenere ogni anno la 
qualifica professionale. D settore in cui 
e concentrata la maggior parte dellla 
nccupazione giovanile e quello industria 
le (56%). nell'agricoltura si arriva ai 

• 16 per cento, il rimanente 28 per cent*-
si concentra nel settore terziario. 

- Quindi. un milione circa di lavorato 
ri apprendisti (in larga parte giovan1 

immigrati provenienti dal Sud). 
In una prospettiva di lotta politica 

per una nuova formazione professionale 
e la qualificazione dell a forza lavoro si 
inserisce oggi la battaglia per il supe-
ramento dell'apprendistato. A 16 anni 
dalla istituzione della legge sull' ap 
prendistato. le trasformazioni sociali e 
produttive avvenute fanno cadere ogni 
tipo di giustificazione per la sua per-
manenza. E* chiaro che l'apprendistato 
e. oggi, essenzialmente un ghetto di 
forza lavoro giovanile supersfruttata. 
un modo per sancire il mancato diritto 
alio studio per una gran parte di gio
vani. posta cosl al servizio dello sfrut 
tamento padronale. In sostanza, un 
comodo < rapporto di lavoro > per i pa 
ironi. 

II problema che si pone oggi per lo 
-ipprendistato non e perd quello di una 
sua semplice cancellazione: si tratta 
in realta di modificare la struttura del 
mercato del lavoro giovanile e della 
formazione professionale. Una lotta. 
quindi. che richiede l'articolazione de

gli obiettivi e degli strumenti di orga-
nizzazione. 

A livello di fabbrica i comunisti so 
stengono obiettivi che segnino un so-
stanziale avan2amento della condizione 
dei giovani: a) stabilita dell'occupa-
zione; b) riduzione del periodo di ap
prendistato; c) parita salariale e nor-
mativa; d) riduzione deH'orario di la
voro; e) diritto alio studio. 

Lo strumento decisivo per questa 
azione sono le organizzazioni territo
rial! dei giovani operai. della cui for
mazione la FGCl si e fatta promotrice. 
Si tratta di dar vita a comitati di zona 
o comunali dei giovani lavoratori, co-
struiti su un qualiflcante legame con i 
gruppi di fabbrica, strumenti dunque di 
realizzazione dell'unita politica dei gio
vani lavoratori, capaci di definire e 
conquistare un terreno di iniziativa 
strettamente collegato alle grandi que-
stioni di ri forma, di sviluppo economico 
e democratico. 

I«miracofi» 
fondati 
sul 
sottosalario 

Sul supeMfruttamento • la 
dlsoccupazione di ampi setter! 
di popolazione giovanile lo svi
luppo economico italiano ha eo-
strulto molti suoi < miraooM». 

Migliaia 65 giovani hanno via-
suto sulla propria pelle Topprea-
sione di un meccanismo economi
co che ha alimentato il sottosvi
luppo e la disgregazione del tes-
suto sociale delle campagne e del 
Mezzogiorno, l'emigrazione e la 
congestione parossistlca delle me-
tropoli del Nord industriale: un 
meccanismo economico fondato 
sui bassi salari e sull'intensita 
dello sfruttamento, sulla compres-
sione e l'utilizzazione distorta del
le energie e dell'lntelligenza dei 
lavoratori. 

Per i giovani, infatti, que
sto tipo di sviluppo ha signifi-
cato disoccupazione ed emigra-
zione accanto al supersfrutta-
mento, al sottosalario, alia sot 
toccupazione. II lavoro minorile, 
l'apprendistato, il lavoro a domi-
cilio sono stati e sono i fenomeni 
caratteristici di questa condizione 
dei giovani lavoratori. 

Contemporaneamente la scuo-
la, nonostante l'accresciuta spin 
ta di massa all'istruzione, con 
tinua ad escludere gran parte 
dei figli dei lavoratori. 

Nel '70 i giovani lavoratori 
tra i 14 e i 20 anni (occupati 
o in cerca di prima occupa-
zione) erano 1.653.000; circa 
1'80% di questi giovani ha un 
titolo di studio che non supera la 
licenza di scuola elementare: so
no gia gli espulsi dalla scuola del-
l'obbligo e gran parte di essi in-
grossa le file dell'apprendistato. 

A questi vanno aggiunti i cin-
quecentomila lavoratori minori, le 
migliaia di giovani disoccupati 
non < ufficiali », i sottoccupati. 

Negli ultimi anni le condizioni 
di questi giovani si sono aggra 
vate. NelTaumento della disoc
cupazione giovanile ha assunto 
una incidenza crescente la disoc 
cupazione dei giovani laureati e 
diplomati, che e una macroscopi-
ca manifestazione dello spreco di 
energie e di intelligenza su cui 
continua a fondarsi questa so-
cieta. 

Per gran parte dei giovani ita-
liani il problema del proprio fu-
turo e quindi ancora il problema 
deU'occupazione. del lavoro sta
bile e qualifica to: l'incertezza 
nelle prospettive del proprio la
voro e>, per essi, insicurezza sul 
proprio awenire. 

- Dare una prospettiva certa al 
domani dei giovani, affermare 
per essi il diritto al lavoro e alio 
studio, significa cambiare profon-
damente il meccanismo di svilup
po, realizzare riforme di strut
tura che cambino il volto del 
paese ed affermino un ruolo nuo-
vo dei lavoratori nella societa 

Disoccupati Un milione Lo spreco della cultura 

e lavoro 
minorile 
Le cause che sono all'origine del grave f enomeno 
che interessa 500.000 bambini 

di sf ruttati 
a domicilio 
Una dura condizione si cela dietro il meccanismo 
che r ego la questo particolare rapporto di lavoro 

1 cinquecentomila bambini in eta di 
scuola delTobbligo che risultano occu 
pati in lavoro di garzonaggio in una 
miriade di piccole imprese. di botte 
?he artigiane, di bar. di negozi. di 
aziende agricole costituiscono uno de 
gli aspetti piu disumani del modo in 
cui i giovani pagano per le conse 
guenze del tipo di sviluppo economi
co avutosi in Italia 

Le situazioni economiche che pro-
vocano il fenomeno sono molteplici: 
vi e il basso livello di reddito delle 
famiglie nelle aree depresse del mer 
zogiorno e la necessita di integrarlo 
con il lavoro del figli. lo stato di di
soccupazione e di instability economi 
ca in cui vivono nelle citta del Nord 
gli emigrati (Milano: 55 000 minori che 
lavorano). Tevasione dalla scuola del
Pobbligo per I'impossibilita di soste-
nere i costi che Tesercizio del diritto 
«costitti7innale > alio studio compor 
ta. I'assen7a di adeguate strutture per 
Timpiego del tempo lihero. per cui il 
c mettere il ragazzo a bottega * pun 
essere un modo per toglierlo dalla stra 
da. Ma tutte queste cause possumi 
ricondursi al processo di emargina 
zione cui lo sviluppo capitalistico de 
stina tutte quelle forze che non puo 
o non vuole immediatamente utilizza 
re nella produzione. 

H fenomeno ha un aspetto antico e 

moderno al tempo stesso: I'aspetto 
anacronistico tipico di uno sviluppo 
industriale arretrato e I'aspetto at-
tuale. con interi settori che fondano 
la loro attivita prevalentemente (quan 
do non esclusivamente) sull'i'mpiego del 
lavoro minorile 

II lavoro minorile e pertanto legato 
ilia disoccupazione e alia sottoccupazio-
ie. essendone ad un tempo conseguen 
za e causa concomitante. Generato da 
una situazione familiare di instabili 
ta economica. esso genera a sua vol 
ta disoccupazione essendo preferito in 
taluni settori (artigianato. piccolo com 
mercio. agricoltura...) al lavoro degli 
adulti. II lavoro dei minori sottrae. 
nella realta. possibility di occupazione 
alia forza lavoro regolare. 

La nostra azione politica se da un 
la to deve significa re denuncia conti 
nua delle gravi condmom di lavoro 
dei minuri. di tutte le violazioni della 
legae. non de\e tuttavia limitarsi a 
questo- deve riuscire a costruire un 
movimentu che orgamzzi le famiglie. 
<=i:lla base di un effettivo diritto alio 
stiidm per i giovanissimi realizzatn 
attraverso la reale gratuita della scua 
la dell'obbligo e renda le famiglie stes 
se partecipi della lotta per Toccupa
zione. per le riforme e per un diver-
so sviluppo economico. 

In Italia i lavoranti a domicilio sono 
circa 1 milione. Le fonti governative 
si guardano bene, come in altri settori. 
di fornire dati al riguardo. ma questa 
cifra. che pur subisce frequenti varia 
zioni. e senz'altro vicina al vero. 

La caratteristica di questo particola 
re rapporto di lavoro e la "clandestini-
ta" mancando praticamente di ogni tu 
tela. Dietro il suo meccanismo non fa 
cilmente individuabile. si cela un du 
rissimo sfruttamento. un orario di la
voro che non conosce limiti (gruppi di 
lavoranti a domicilio compiono giomate 
Iavorative di 12-14 e anche di 16 ore). 
la mancanza di ogni garanzia mutuali 
stica e previdenziale. Anche il salario 
e largamente inferiore a quello perce-
pito dai lavoratori intemi. mentre la 
sicurezza del lavoro k rimessa sempre 
ai bisogni del mercato. La manodope 
ra occupata in questo particolare set-
tore di lavoro 6 essenzialmente femmi 
nile e giovanile 

II fenomeno £ in espansione ed esso 
continua a rappresentare quella gigan 
tesca riserva di manodopera cui i grup 
pi economicamente dominanti hanno 
attinto e attingono per condizionare un 
certo tipo di sviluppo economico. Que 

L 

Migliaia 
a Roma 
come 
Ronaldo 
Meloni 

rtonaido Meloni. 14 anni, aluto barlsta a Roma. II suo nome non dice nulla, 
la sua e una condizione vi&suta da decine dl migliaia dt giovanissimi a 
Roma e nelle grand! citta AJcuru giorni fa perd Ronaldo fa parlare di se 
II barlsta del locale dove lavora lo pesta a sangue, spappolandogli la mllza, 
oerrhp v riflute d« tavare alcune tazzlne E' troppo stanco e proprio non 
ce la fa piu. Ronaldo lavora 12-13 ore al giomo e per questa fatica immane, 
oaUt it .sue <ioiii.-ii-(.sima eta *Ji danno a fine settimana. appena 6 000 lire 
Un» picccia iomma che perd serve al magro bilancio familiare. Per questo 
Ronaldo lavora Non ha contralto, non ha assicurazlone e tuttavia lavora 
Come lui lavorano a Roma altre migliaia dl minori. 
Secondo un* recente indaglne condotta nella Capltale. e neU'artlglanato e 
nel piccolo commerclo che lavora 11 67 per cento de) minori. Ragmxzi la 
cui paga settlmanale oscllla tra la 9J000 e le 8.000 lire, 

sta pratica consente alia grande indu 
stria, che commissiona aH'esterno il 
lavoro, di espandere la produzione 
senza incrementare gli investimenti; 
d'altro lato la divisione dei lavoratori 
in « interni > ed « esterni > permette un 
controllo piu agevole della pressione 
rivendicativa operaia. E' il caso della 
situazione neH'industria tessile e dello 
abbigliamento. dove Toccupazione in 
terna e progressivamente diminuita in 
questi anni. mentre si e fortemente svi 
luppato il lavoro a domicilio. che im 
piega in una miriade di piccole aziende 
familiari circa 200 mila lavoratori. Que 
sto ha consentito agli industrial] tes 
sili un aumento della produttivita an 
nua attorno al 5 %. 

0 lavoro a domicilio. inoltre. diviene 
un brutale strumento di compressione 
(specie tra numerosi nuclei familiari 
meridionali) della scolarita. Massiccio 
e infatti Timpiego di giovani e giova 
nissimi (soprattutto ragazze) nel lavoro 
a domicilio familiare, che cosl sono 
costretti ad evadere. per fl bisogno di 
una magra e sudata integrazione del 
salario. la scuola. 

La strada per fl superamento del la 
voro a domicilio e innanzitutto quella 
di collegare tra di loro i lavoratori, 
rompendo Tisolamento nel quale si 
trovano, attraverso lo strumen
to delle Ieghe comunali. superan-
do anche i facili pericoli di chiu-
sura corporativa. Ma piu in generate 
il problema e quello della lotta per una 
diversa organizzazione del lavoro, per 
la riforma delle strutture industrial)' e 
degli investimenti. battendosi in questo 
ambito su una piattaforma rivendica 
tiva (salariale, normativa. assistenzia 
le e previdenzfale) per tutti I lavoratori 
a domicilio. unica via per portarli ad 
un livello di condizione pari a quella 
dei lavoratori intemi e. in ultima ana 
liai. facendoli usdre da o/jesta posizio-
ne di dipendenti clandestini e super-
sfrutUtt 
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Si studla, si arriva a prendere un 
diploma o una laurea e dopo non si 
trova lavoro o si e costretti ad ac-
cettarne uno per il quale 11 titolo che 
si ha non serve o quasi. Per 11 mi
lione e mezzo di giovani che frequen
tano le scuole secondarie o l'univer-
sita la prospettiva preoccupante del 
prossimo awenire e la disoccupazione 
o la sottoccupazione. 

Si e aggravato 11 fenomeno della 
• rottura del rapporto fra l'lstruzlone 
scolastica e l'lnserimento professiona
le », dice 11 V rapporto del centro di 
ricerca CENSIS al Comitato naziona-
le delTEconomla e del Lavoro. Le ci-
fre del documento dimostrano che e 
aumentata la percentuale del disoc
cupati laureati e diplomati sul totale 

del disoccupati; che la percentuale 
piu alta di disoccupati e fra coloro 
che hanno un diploma secondario (il 
10,1 per cento); che 11 numero dei Iau 
reati in cerca dl prima occupazione 
e raddoppiato dal 1968 al 1970. CI so
no quasi trecentomila maestri elemen 
tari senza posto; nel luglio del 1971 
hanno preso il diploma dl geometra 
20 mila giovani rispetto agli 8.800 di 
cinque anni fa ed I calcoli piu otti 
mistici ritengono che a mala pena uno 
su cinque potra trovare un lavoro cor 
rispondente alia sua specializzazione 

D'altra parte, non e vero che que
sto succede perche e'e troppa gente 
in Italia che studla: 11 60,4 per cento 
del ragazzi fra i 15 e 1 16 anni e gia 
fuorl di qualsiasl forma dl lstruzione 

scolastica o dl addestramento profes 
sioriale. Sono troppo pochl percio 
quelli the studiano, mm troppi, U pro
blema e un altro: e neoessario che 
le riforme dl struttura cambino Tin-
dirizzo deU'economia del nostro Pae
se. Se si costruiranno piu case per II 
lavoratore, piu scuole, piu ospedali, se 
s! realizzera una seria riforma sani
taria, se si rlformeranno la scuola se
cundaria e Tunlversita, se Tagrlcoltu-
ra assumera un volto moderno e ra-
zionale, se l'lndustrla si sviluppera se
condo la logica dell'utlle sociale e non 
del profitto, allora 1 giovani diplo
mati, tecnlcL laureati serviranno in 
grande mlsura, avranno un posto dl 
lavoro dignitoso e qualiflcato, non 
sprecheranno piu la loro intelligenza. 

Cinque proposte per gli studenti lavoratori 
n fenomeno del lavoratorl-studenti 

nel nostro paese Interessa, secondo 
una stlma prudente, almeno un mi 
lione dl giovani. Questo milione dl glo 
vanl che vivono una condizione di dop 
pio sfruttamento rappresentano Tin 
carnazione dl una delle contraddlzio 
ni fondamentall dello sviluppo capita 
Iistlco Italiano. 

Ocoorre percl6 arrlrare alia costru 
tlone dl un movlmento autonomo, or 
ganlzzato e dl maasa dei lavoratori* 
studeoa oba ooUefhl to m t xtvndl-

cazloni e la sua llnea dl lotta a quel 
le di tutta la classe operaia. Un o 
biettivo centrale e quello dl aprire la 
strada airaffermazlone deU'effettivo 
diritto alio studio per tutti 1 lavora 
tori, nel quadro della battaglia per la 
tra&formazione della scuola e per nuo-
vl livelU dl quallflcazlone del lavoro 

In un convegno organlzzato dal Par 
tlto e dalla FGCl e stata proposta una 
piattaforma che al artlcola nel se-
guentl cinque punti: 1) la conqulsta 
nel potti di lavoro dl permeasl retrl-

buitl e dl agevolazionl nella prospet
tiva' della riduzione deH'orario di la
voro a € ore pagate 8. collegando que
sta lotta a quella piu generale della 
classe operaia suH'orario dl lavoro; 
2) la gratulU dello studio (librt e tra-
sport! gratis, abolizione delle tasse); 
3) 11 rlnnovo del metodl e del conte-
nutl deirinsegnamento; 4) respansio-
ne della democrazla nella scuola; S) 
I'abolizUme della $euola $enU prtva-
ta e la trasformazione della scuola se-
rale in scuola pomeridlana, gratuita. 
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