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Vivaci, allegre, drammatiche, impegnate le centinaia e centinaia di « cro-
nache » dei bambini per l'inchiesta su «II lavoro dei tuoi genitori» con-
tinuano ad arrivare a ritmo intenso 

Una delta carattertsttche della nostra tnchtasta e la 
varieta dells « cronache » che I bambini cl mandano. E' 
vero che cl sono alcuni teml che tornano con magglore 
Inslstenza, ma e cerlo che attorno al mestlere del loro 
genitori I nostrt piccoll c corrlspondenti > hanno saputo 
intestere un quadro tutt'altro che monotono, fitto com'e 
dl osservazloni, comment), critlche, le une diverse dalle altre. 

Abbiamo cercato, con la pubbllcazione di oggl, di ren-
dere il piu possibile questa molteplklta di Interessi e di 
opinion!, pur sapendo che solo la lettura completa dl tutle 
le lettere, che hanno ormal superato II migllalo, rluscl-
rebbe a dare complutamente la misura e la qualita dl 
questa molteplicita dl teml. 

Cosl oggi pubbllchlamo la lettera dl Paola, a cul place, 
la campagna contrarlamente alia maggtoranza dei figll di 
contadinl che cl hanno scritto; quella di Anna che descrive 
I'attlvita di un Comune rosso in favore degll operal; quella 
di Ivan che e orgoglloso del suo papa Infermlere, che 
prima era manovale; dl Mario che denuncia II caro-vita 
crescenle; dl Tonlno, a apprendista camerlere » di 15 anni 
a cui placeva studtare; dt Monica che e « flera del lavoro 
onesto > del suol genitori; dl Endrlo che Invidla I bambini 
che stanno sempre assleme al genitori « come quelll che 
si vedono alia televisione »; dl Emerenzlana che sogna di 
poter prosegulre gll studf, ma che purtroppo non ha « la 
possibility di farlo » per cul crede c che Antra in uno dl 
quel luoghl dove si guadagna II pane con un lavoro fati-
coso e monotono >. 

Leggendo queste lettere viene naturale dl chledersi come 
la scuola potrebbe essere interessante, ricca dl contributi 
origlnall e dl spuntl per approfondimenti culturall, se solo 
riuscisse a dare at bambini quella liberta e quella flducia, 
quell'entusiasmo e quello splrito critlco che ha saputo 
suscltare in centinaia e centinaia di bambini quesl'inchie-
sta dell'Unita. 

m. m. 

OluMwucc, 

• •* 
0= 

& 

CWAJCX. <Ytv<a/AWr.xx_ . 

fccJ 

AuMvAWx ^iLvte-V iTJOXvAU-

La mamma al telaio e fl papa In cantiere: cosl disegna 
II lavoro dei suol genitori Crislina Marchesinl 

« Nel futuro mangeremo bulloni?... » 

Un vivo desiderio: 
proseguire gli studi 

II mlo papa lavora in un cantiere 
edile e fa il manovale spectalizzato; 
la mamma, invece e casalinga. A volte 
il babbo parla del suo lavoro, del 
compiti che deve eseguire, invece la 
mamma non ha bisogno di parlarme-
ne, perche la vedo lo stesso. Preclsa-
mente lo non sono mal andata pro-
prio sul cantiere dove lavora il bab
bo; Infatti lavora a Milano. ma con 
questo non e detto che lo non sla 
mai stata a Milano. anzl cl sono sta-
ta parecchie volte, comunque stando 
alle notizle del babbo, questo deve 
essere un lavoro molto faticoso e pe-
ricoloso. Esattamente non so quanto, 
in media; 11 papa guadagna. credo 
130-140 mlla lire mensili, per6 non 
sempre ragglunge questa cifra, per
che" papa non presta regolarmente la
voro (specialmente d'inverno) essen-
do sog?etto a malattia professional: 
1'eczema. 

Io sarel molto fellce se 11 babbo 
cambiasse attlvlta, perche" cosl po
trebbe stare qualche oretta in piii 
con lul. perche" succede a volte che 
con questo lavoro, papa torna stanco 
e purtroppo non posso stare con lui, 
perche ha glusto U tempo per leg-
gere il giornale e riposarsl. per poi 
iniziare un'altra giomata. Io. dato che 
sono una ragazza, non vorrei fare 11 
lavoro di mlo papa o dl mia mamma, 
anche perche ho un vivo desiderio e 
questo sarebbe quello dl prosegulre gll 
studl, ma purtroppo. non ho la pos-
sibillta di farlo. perclfc credo che fl-
nirb in uno dl quel luoghi dove si 
guadagna il pane con un lavoro fa
ticoso e monotono. 

EMERENZIANA SANA - I media 
BERGAMO 

Come i bambini 
che si vedono 
alia televisione 

Ml chiamo Endrlo ho 8 annl e 
adesso ho frequentato la seconda ele-
mentare Ora tl racconto: 11 babbo 
lavora in un posto brutto perche quan-
do torna a casa e tut to sporco e 
puzza di nafta, la mamma lavora al-
I'ospedale questo lavoro penso che sta 
bello perche" la mamma e contenta. 
lei aiuta t bimbl che soffrono. ma 10 
non sono contento. perche t miei ge
nitori stanno poco tnsleme. lo e il 
mio fratellino voremmo stare con lo-
1'arla e le acque oltre a essede sgra 
ro ma non si pud. Loro stanno poco 
a casa perche il babbo appena ha un 
po* d; tempo llbero va sempre alia 
sezione del parti to. La mamma ha 
sempre da fare e non pud tanto de-
dicarsi a nol. 

A me place che 11 babbo cambias
se lavoro e avesse piu tempo Iibero 
cosl mi Insegna tante cose belle che 
io non so II babbo e la mamma gua-
dagnano bent no ma non cl possono 
oomprare tutto quello che vogltamo 
Cara Unlta. to vorrei stare tanto con 
I mlel genitori come fanno i btmbi 
che si vedono alia televistone Quan 
do sono grande vorrei iavorare ma 
un lavoro dtverso, perd ml piace fare 
come 11 babbo che si dedica al par 
tito. Cara Unita tt prego questa let; 
terina se puol, me la fal pubblicare 
nel giornale cosl faccio una sorpr^sa 
alia mamma, a casa mal il giornale 
arriva tuttt I giornt oerche tl babbo 
e abbonato 

ENDRIO MOSCA // elementare 
JESI (Ancona) 

Sono fiera del lavoro 
onesto di mio padre 
e mia madre 

Sono le 17. Passi stanch! e pesantl 
salgono le scale di casa. E" la mam 
ma. Torna dalla fabbnca di ceranuca 
dove lavora ogni gtorno per 8 ore Non 
ha voglia di pari are ormal lo so II 
suo viso non e plu dolce come un tern 
po le fatlche I'hanno cambiato A vol 
te Invidlo le person* rlcche che vi 
vono di rendita e non lavorano ma 
poi penso alle parole satrgie del bab 
bo: «Monica, le persone rlcche non 
sono da tnvidtare perche sfrutuno ta 
povera gente per tl loro interesse e 
non si rendono conto del mole che 
fanno. Hanno la coscienza sporca!», e 
sono fiera del mestlere di mia madre 
che lavora onestamente per me 

Anche mio padre professa un me 
•tiere onesto e taxista E una pro-
fessione tutt'altro che beila infatti e 
sempre in viaggio e quindi non pub 
stare con me Anche durante le va 
canze ml lascta sola con la mam 
ma perche tl suo mestlere lo chiama 
spesso ml riscopro egolsta net suol 
confrontl perche penso sempre a me 
stessa al mio divertimento e non mt 
rtado conto del travaglt che procure 
II suo mestlere. Infatti e sempre In 
pericolo su quell'odiosa macchlna che 

ognl giorno ucclde tante persone e 
pertib la mia famiglia vlve sempre nel-
1'angoscia finche" egll non e rltomato 
dai suol viaggi. 

In complesso 1 mlel genitori gua-
dagnano clb che basta per vivere, 
ma secondo me questo non e suf-
ficiente specialmente nel confrontl 
della mamma che fa un mestlere mol
to impegnatlvo e percio meriterebbe 
di guadagnare qualcosa dl piu. Ma 1 
padroni per questo sono sordl e oltre 
a non passarle una glusta paga la fan-
no sorvegllare come ogni altra ceraml-
sta quasi fossimo ancora al tempo de
gll schiavl. Roba da mattiii! «Io mi 
ribellerei» ripe to sempre. Ma poi ag-
giungo: «Non servirebbe a nlente ci 
vuole la collaborazlone di tuttl per 
sostenere un'ldeaa. Ma spesso certi 
operai per procurarsl la stima dei pa
droni non col la bo ran o con 1 loro coe* 
tanel e allora tutto rimarra come pri
ma. Cosl l'ltalia sara sempre un pez-
zo di stoffa rammentato alia meglio. 

MONICA FERRARI • 2. media 
SPILAMBERGO (Modena) 

Faccio 
l'apprendista 
cameriere 

Sono un ragazzo dl 15 annl e ho fre
quentato la III media e sono stato pro-
mosso. II lavoro di mio padre e il ma
novale e guadagna circa 130 mlla lire 
al mese. La mia mamma fa la casa
linga e in plu fa 3 ore extra sempre di 
casalinga e guadagna L. 500 l'ora. II 
mestlere di mio padre e molto faticoso 
e esposto al caldo e al freddo e quando 
ritorna e molto stanco. Con 1 soldi che 
prendevano fra tuttl e due non basta-
vano per farm! studiare che a me pia-
ceva molto. Spesso prima che io an-
dassi a Iavorare 1 mlel genitori ml con-
sigliavano dl non fare 11 mestlere dl 
mio padre Ora faccio l'apprendista ca
meriere e sono molto contento perche" 
mi trovo bene. Oltre me 1 mlel geni
tori hanno altrl due bambini piu pic
coll. che vanno uno alia scuola media 
e uno alle elementarl. Io prendo L. 33 
mila al mese. ma ora col mese di giu-
gno ho avuto I'aumento. ora prendo L. 
70 mlla al mese. Io vorrei che questa 
lettenna venlsse pubblica sullTJnlta del 
la domenica. sperando che ci6 awenga 
vi mando tanti auguri a vol e al vostro 
giornale 

ruNINO POSSEMATO / / / media 
PONTE DI SERRAVALLE (Pistoia) 

La roba costa troppo 
e aumenta sempre 

Mio padre ha un negozio dl genert 
alimentari; mia madre deve aiutarlo 
in questo lavoro e deve fare le fac-
cende dl casa perche siamo set per
sone I m:ei genitori dicono che e im-
possibile tenere un ragazzo al negozto. 
perche costa troppo. e cl sono molte 
tasse da pagare. poi t clienti si lamen 
tano perchfe la roba costa troppo e 
aumenta sempre e tanti di loro fanno 
fatlca a pagare. ed \ miel genitori 
dicono sempre che debbono pagare ie 
cambiali ai grossisti che forniscono la 
merce Io sono stato promosso alia 
prima media e Sandra in II elemen
tare e non vorremmo fare da grandi il 
mestlere dei nostn genitori Molte vol
te aiuto la mamma a portare la spesa 
a casa dei client!, perche mia madre 
non dovrebbe portare pest perche ha 
fatto tre operazioni ;n una volta 

Non so quanto guadagnano 1 miei 
geniton ma ii sento sempre lamen 
tarsi come poter pagare una casa o 
1'altra La sera sonc sempre troppo 
stanchi e andiamo a letto presto Ve-
diamo 1 nostn geniton a pranzo e a 
cena Molto poco possiamo parlare con 
loro Saremmo contentl che cambias 

• sero mestiere. e nol dl certo da gran 
di faremo un aliro lavoro Avremmo 
desiderio d. andare al mare per qual-
cne giomo ma . nostn geniton dicono 
che non possono chiudere U negozio. 
Mio zio vorrebbe portare) al mare con 
lui. ma 1 get geniton non ci mandano 
perche dicono :ne deve curarsi e che 
lavora tutto I'anno in Comune, sempre 
in sezione e aliora non deve sacrifi-
carsi per noi durante le vacanze Nol 
senza zio non sappiamo resiarct L'm-
verno soorso e stato a Mosca e mia 
soreila Sandra na p;anlo sempre. pero 
ci na nporvato tanli regaliru Mio pa 
dre dice sempre di ivere dolon alia 
schiena e Alle gamoe. dovrebbe curar 
si ma non ha la possibiiita 

MARIO POLU I media 
FOLIGNO (Perugia) 

II Comune democratico 
per le lastre agli operai 

Sono • contenta che quest'anno sia 
questo tl tttolo del tema perche pur
troppo c'e da parlame Ablto a S. Cro-
ce sull'Amo. piccolo centra industriale 
della provincla di Pisa, dove runlca 
fonte di lavoro sono le concerle (cir

ca 450), dl tlpo artlgianale con una 
mlriade di piccole aziende per terzl. 
Su tutto il paese ci sono circa 5000 
pendolari. I mlel genitori a volte par
lano del loro lavoro ma non me ne 
parlano bene tutt'altro. Dicono che e 
faticoso e fa male alia salute e alia 
natura, perche le concerle inqulnano 
l'aria e le acque oltre a essera sgra-
devoli dentro. Io ho vlsitato alcune di 
queste concerle. ma non mi piacciono 
per nlente, e vorrei tanto che I mlel 
genitori camblassero mestlere. cosl sa-
rebbero meno stanch! e avrebbero piii 
salute. 

Ma purtroppo per ora clb non e 
possibile. Per fortuna S. Croce e di 
tradizione democratlca e antifasclsta, 
(61% voti comunistl) quindi il Comu
ne e stato 11 primo In Italia a Istltuire 
11 servizlo di medlcina preventiva e 
perlodicamente agll operai vlene fatto 
Tanallsl del sangue e le lastre al poi-
monl; e vengono trovatl molti operai 
con malattle professional!. Ci6 awle-
ne. perche i padroni- vogliono usare 
prodottl micidiali che consentano loro 
un lavoro piii rapldo e reddltizlo. non 
curandosl degll operai. 

Per questo lavoro dannoso per la 
salute ricevono dalle 600 alle 750 lire 
orarie. Quando tornano a casa 11 gior
no mangiano e po! tornano subito al 
lavoro, e quando rlentrano alia sera 
sono stanch! e vorrebbero riposare an
che se e'e sempre qualcosa da fare. 
Alia domenica, a volte usclamo e al
lora stlamo Insleme. ma dlcendo que
sto non dico che ml trascurlno. tutt'al
tro, per6 lavorano troppo; e'e chi per 
conto terzi. lavora anche 14-15 ore al 
giorno. E' lnconcepibile. come I pa
droni sfruttlno gll operai per guada
gnare dl piu.. Non so eld poteva sue-
cedere nel 600-800. ai tempi degll schia
vl. lo sfruttamento dei poveri. ma non 
ora. Io da grande spero proprlo di 
non fare il lavoro del miei genitori, 
senza soddisfazionl e tutto privazlonl. 
E anche 1 miei genitori sperano che 
io abbia un altro awenire e un lavoro 
migliore del loro. 

ANNA DINESCHI • / media 
S. CROCE SULL'ARNO (Pisa) 

Nel futuro 
mangeremo 
bulloni? 

Io vivo In un paesino dl campagna 
e I miei genitori sono contadinl; anche 
mia madre quando non e occupata 
dai lavori casalinghl aiuta mlo padre 
e anche lo quando non sono occupata 
dai compiti aluto mio padre. Io sono 
molto contenta dei lavori che svolgo-
no 1 miel genitori e anche quando ne 
parlano io li ascolto, a volte penso che 
se t giovani d'oggi non si dedicano 
piu alia campagna cosa mangeremo 
nel futuro: bulloni con contornl dl vi-
tl? Perche secondo 11 mlo parere il 
mestlere del contadino e uno del me-
stieri piii utlli per tutta I'intera uma-
nita perche produce 11 grano con cui 
fare il pane. Tuva da cui st tlcava il 
vino, e tante altre cose e se I giovani 
non si dedicano piu alia terra chi col-
tivera quest! prodottl? II lavoro del 
contadino sara un lavoro difficile e 
pesante pero e un lavoro che ti per-
mette di stare a contatto con la na
tura e all'aria sana. di amare e di 
capire 11 mondo animale e pot non 51 
fa sempre lo stesso lavoro ogni due 
o tre setttmane il lavoro cambia, un 
giorno miete. un altro vendemmie, un 
altro pota. ecc. 

Solo che e'e un ma; perche alcuni 
anni il raccoito pub essere favorevole 
e il guadagno notevole altri annl come 
quest'anno e grandmato ben due vol
te. I nostri cam pi non sono stati molto 
distrutti ma in alcuni fondi Iontani 
so!o 500 metii la grandtne ha portato 
via piu dt 5 miiionl di cocomert e 
molta uva- il lavoro deH'agricoItore 
e basato pnncipalmente sul tempo. A 
me piacerebbe fare lo stesso lavoro 
di mio padre, perd mia madre non 
vuole ma vuole che stud:o ragtoneria 
to per accontentarla studiero ragione 
na anche se non sono molto contenta 

PAOLA PAGIUSCO • / media 
RIO SALICETO (Reggio Emilia 1 

Mancano solo 3 gloml alia chiu-
tura del tannine per l*invio delle 
«cronache a dei bambini su r II 
lavoro dei tuoi genitori ». 

I piccoli che voglrono parteelp* 
re aH'inchiesta e che ancora non 
ci hanno scritto, si affrettino: la 
pubbllcazione delle letter!ne conti
nued per tutto il mese di agosto, 
ma Ferragosto sara fultimo giorno 
utile per partecipare airinchlesta. 

Chi ancora non Vh» fatto percio 
cl mandi subito la sua « croneca » 
indirinandola all'Unita scuola, via 
dei Taurini 19, Rcma. 

Ricordarsi dl aggiungere II no
ma • il cognome, la class* fre-
quentata, Cindirizzo. 

LE LUNGHE FERIE DELLA GIUSTIZIA ITALIANA 

Quando la toga e in vacanza 
Che cosa sono e come funzionano le sezioni feriali nei palazzi di giustizia - 45 giorni di stasi: 
solo i potenti ottengono ragione - II caso del «Messaggero» - Processi fin troppo rapidi rispetto 
alia generale lentezza della macchina giudiziaria - Come sono tutelati in questi giorni i di-
ritti dei cittadini - Intere giornate in attesa di un certificato - I bivacchi degli avvocati 

11 agosto, pa-
lazzo di giu
stizia dl Ro
ma, ore 11, 
o per esat-
tezza, coma 
indka I'oro-
logio, o r e 
10,19. In altrl 
period! i cor-
ridoi del tri
bunate e del
la pretura 
sono un bru-
licare di gen
te. Nessuno, 
improvvisa-
mente, ha piu 
bisogno di 
giustizia? La 
realta invece 
e un' altra: 
solo una de-
cina di toga-
ti laddove in 
period! nor
mal! sono ol
tre cinquanta 
continuano 'ad 
amministrare 
processi e 
sentenze nei 
40 giorni di 
ferle. 

II Ferragosto della giustizia 
comincia con almeno 15 giorni 
di anticipo. Quando si arriva 
di questi tempi, i corridoi dei 
tribunal! e delle preture ormai 
non sono solo vuoti, sono ab-
bandonati. Vi si resplra una 
atmosfera strana sulla quale 
galleggia lo sconforto e la 
paura del cittadino che per 
avventura si caccia in un uf-
ficio, in un'aula alia ricerca 
disperata di un certificato o 
di notizle di un processo. 

E* d'estate, forse, che si 
awerte in tutta la sua dram-
maticita che razza di mecca-
nlsmo arrugginito e quello che 
dovrebbe dire al cittadino se 
ha ragione o torto. se ha com-
messo un reato o e Innocente. 
E' ne! giorni di canicola, 
quando tutti abbandonano la 
citta. che si toccano con ma-
no, per cosl dire, le ragioni 
della profonda sfiducia che 
l'uomo comune ha di questo 
mondo. di quest'altro mondo, 
tessuto di toghe e dl pandette. 
La giustizia va in ferie prima 
delle fabbriche, chiude piu a 
lungo dei negozi. come un cit
tadino che si concede un lungo 
meritato riposo. Ma qui sta 
U pun to: per la giustizia tutto 
cio non I un lusso che essa 
non pud permettersi? 

Possono permettersi in pra-
tlca i tribunali di chiudere 
1 battenti per oltre 45 giorni 
di seguito? In una situazione 
per tanti vers! preoccupante, 
con un personale che ogni 
giomo si assottiglia (l'ultimo 
colpo dl grazia 1'ha dato il 
provvedimento sull'alta dlri-
genza, favorendo l'esodo dei 
superburocrati). con un carico 
pendente mostruoso e che in-
glgantisce anno per anno, e 
giusto chiudere aule ed ufflcl? 
Qualche giomo fa su un gior
nale del nord un magistrato, 
leader di una delle correntl 
plu forti dell'Associazione na-
zlonale magistrati, e interve-
nuto con un fondo (che aveva 

perd lo scopo dichiarato di ri-
chiamare l'attenzione su certe 
ambiguita della funzione che 
il sistema attribuisce al giu-
dlce) nel quale si sottolinea-
va che « non e'e problema sul 
tappeto della vita del nostro 
paese che ormai non coin-
volga i magistrate 1 processi 
per dlrettlssima contro gli spe
culator! che vlolano le norme 
dei recenti decreti di legge di 
blocco dei prezzi; le vicende 
complesse (di registrazioni, 
annotazionl convocazion! delle 
parti, sentenze ed altro an
cora) di un grande quotldiano 
romano, che hanno interessato 
o interessano, pretori, presi
dent! di tribunali, cancellieri 
capi. corti d'appello, e corte 
di Cassazione; i ricorsi a ma
gistral! della procura per con-
trollare le rlvolte carcerarie: 
I'mtervento di magistrati con
tro colossi petroliferi interna-
zlonali che non mantengono 
un regolare flusso di rifornl-
rrento di benzina. E, natural-
mente, non va trascurata la 
ordinaria amministrazione: le 
Istruttorie e le decision! in 
materia dl inquinamento ma-
r:no. di rapimenti a scopo 
d' estorslone, di cattlvo fun-
zionamento degll istituti di 
pena e degli ospedali psichia-
trici, dl responsabilita di pub-
bllci funzionari per gravi in
cident! aere!». 

Vicende 
«intime » 

Ecco: quante di queste gra
vi vicende e di migliaia di 
altre molto piu aintime». mol
to piu personal! ma capaci di 
sconvolgere la vita di uominl 
e di famlglie, trovano non di-
c'.amo la loro soluzione. ma 
almeno un punto fermo in 
questi giorni neile aule dei 

tribunali? Certo pochissime e 
sicuramente solo quelle per 
ie qual! si muovono potentati 
economici (vedi la storia del 
Messaggero), grandi avvocati 
pagati profumatamente, o nel-
ie quali si deve riaffermare un 
malinteso senso dell'autorita 
statale (come Ie incrimina-
zioni di detenuti dopo le ri-
volte). Di tutto il resto se ne 
riparla, nel migliore dei casi, 
ai prim! di settembre, quando 
non addirittura come vuole la 
legge, dopo il 15 dello stesso 
mese. 

E I diritti dei cittadini? Si 
dice: ma ess! non sono con-
culcati, non sono stravolti per
che il codice ha pensato a 
tutto. C'e la legge del 7 otto-
bre 1969 la quale afferma: 
«E decorso dei termini pro-
cessuali relativi alle giurisdi-
zioni ordinarie ed a quelle 
amministrative e sospeso di 
diritto dai 1. agosto al 15 set
tembre di ciascun anno, e ri-
prende a decorrere dalla fine 
ael periodo di sospensione». 
Insomma e come se questi 
45 giorni per la giustizia ita-
Uana non esistessero. 

Questo in linea generale. In 
nrateria penale vi sono poi 
delle particolarita. La sospen
sione Infatti non si applica 
a nei processi relativi ad im-
putati detenuti, qualora essi 
o i loro difensori espressa-
mente rinunzino alia sospen-
sirne dei termini. Qualora la 
prescrizione — dice sempre 
la legge del 1969 — del reato 
maturi nei termini di cui al-
l'articolo 1, o sia comunque 
prossima a maturare. il giu-
dice con ordinanza motivata 
con impugnabile dichiara l'ur-
gt-nza del processo; in tal 
caso 1 termini processuali de-
corrono, anche nel periodo fe-
nale, dalla data di notifica-
z:one deU'ordinanza ». 

Sono queste sparute ecce-
z;oni che una volta, massimo 
due volte la settimana, «ani-

IMPORTANTE SENTENZA A ROMA 

La malattia non puo essere 
motivo per il licenziamento 
Le norme consentono al datore di lavoro di interrompere il 
rapporto contrattuale se I'assenza del dipendente supera i 6 mesi 

Incontro 
fra De Martino 

e Verdet 
MONTE DI FROCIDA (NA), 11 

II compagno on. Francesco 
De Martino. segretarlo gene
rale del PSI, si e incontrato 
con il pnmo vice-presidente 
del govemo della Repubbli-
ca socialista di Romania e 
membro del Comitate esecu-
Uvo del Comitato centrale 
del Partito comunista romeno. 
VerdeL H compagno Verdet 
si trova in Italia per un perio
do dl riposo, ospite del PCL 

«In un ell ma di grande cor-
dialita — informa un comu-
nicato del PSI — sono stat! 
discuss! I principal! proble
mi politic! ed economic! esl-
stentl tra Italia e Romania. 
Sono stall anche ripresl 1 te
rn! gia trattati con il compa
gno Ceausescu durante la sua 
vislta In Italia ed esamlnatl 
1 problemi dl comune interes
se del due partitl, ausplcando 
una sempre piu proflcua col
laborazlone. Era presente al-
1'inoontro l'ambasclatore dl 
Romania In Italia, Jonascua. 

II licenziamento di un lavo-
ratore < per malattia » e illegjt-
tin.o, c qualunque sia il perio
do di degenza e purche non sia 
causa di menomazione fisica 
tale da non consentire Io svol-
gimento delle mansioni affida-
tegli >: cosi afferma una sen-
tenza del pretore di Roma, ri-
chiamandosi al principio della 
Costituzione che garantisce fl 
€ diritto al lavoro». 

La sentenza e importante: si 
tratta infatti di un'interpreta-
zione nuova della norm3 costi-
tuzionale. che supera quanto 
attualmente stabilisce 'a mag-
gior parte dei contratti di la
voro collettivi. secondo i quali 
i dipencienti, in caso di malat
tia, conservano il posto per sei 
mesi soltanto. dopo di che pos
sono essere licenziati. 

La causa conclusasi presso 
la pretura romana era stata 
promossa da un operaio edile, 
Luigi Romero (patrocinato dai-
l'avvocato Roberto Muggia, che, 
dopo avere lavorato per due 
annl alia societa Sogene, era 
stato da questa licenziato — 
in base all'articolo 32 del con-
tratto di lavoro della categoria 
-~ perche. arrrmaiatosi, la sua 
assenza si era protratta appun-
to oltre i sei mesi consentiti. 

In base a questa sentenza 
— nella quale si afferma che 

.nel licenziamento cper glusta 

causa > previsto dalla legge del 
1956 non pud rientrare !a ma
lattia del Iavoratore. indipen-
dentemente dalla sua durata — 
la Sogene dovra pagare all'ope
raio Luigi Romero una somma 
pari a cinque mensilita di relri-
buzione, a titolo di risarcimento. 

II pretore. nel motivare la 
decisione. ha affrontato una 
questione delicata e scottante. 
chiedendosi se fl protrarsi nel 
tempo deH'assenza del lavo-
ratore possa comportare un 
danno per 1'organizzazione 
aziendale. La risposta e arfer-
mativa (ma «la prova del pre-
giudizio all'atUvita produttiva 
— precisa la sentenza — deve 
essere fornita dai datore di 
lavoro >): percid. «ove dalla 
malattia dcrivi una totale per-
dita della capacita lavorativa > 
il rapporto contrattuale «si 
estingue di diritto senza che 
dall'una o dall'altra parte sia 
necessaria una manifestazione 
di volonta >. L'impossihilita 
temporanea della prestazione 
cnon impedisce invece al rap
porto di soprawivere, sia pure 
modificato>: per analogia, si 
pu5 invocare la norma del Co-
dice Civile la quale stabilisce 
che se l'lmpossibilita di adem-
piere ad una obbligazione e 
temporanea, la parte non e re-
sponsabilc del ritardo nello 
adempimtnto. 

mano » i silenziosi corridoi di 
palazzo di giustizia. 

Venerdl a Roma c'e stata 
ur<a di queste udienze della 
female. Sei processi in tutto: 
cinque per furto e ricettazione 
contro detenuti che stavano 
per essere scarcerati perche 
eiano trascorsi i termini della 
carcerazione preventiva, ed 
uno, per direttissima, contro 
un giovane accusato di resl-
stenza e oltraggio a pubblico 
ufficiale. I giudici si sono 
sbngati presto: tutti colpevoli, 
tutti condannati, anche se le 
pene non sono state pesanti. 
tl settore riservato al pub
blico era pieno: tutti parent! 
degli imputati accorsi per la 
sentenza. Perche d'estate e 
l'unico periodo in cui si puo 
dire con certezza (o quasi): 
oggi c'e la sentenza. Rinvii 
infatti non ce ne sono. 

Modello 
di rapidita 

Se vogllamo. quello che si 
svolge in estate, e anche un 
ptocesso modello per La sua 
rapidita, per la sua concisio
ns. ma dietro c'e sempre la 
odissea di mesi di carcera
zione preventiva, la stessa 
caicerazlone che ha costretto 
i magistrati della «feriale» 
a ftssare in tutta fretta il 
dibattimento. 

Ma questi giudici delle « fe
riali » chi sono? Anacoreti? 
XeJanti custodi della legge? 
Uomini di ferro che non hanno 
b:spgno delle vacanze? Per-
ch«; loro non vanno in ferie 
con gli altri colleghi? La ri
sposta, anzl, le risposte, sono 
semplicl. C'e chi non va in 
ferie perche ha deciso cosl 
per gusto personale, per ra
gioni familiar!. A Roma, ad 
escmplo. al pubblico ministero 
del processo del a Number 
Ones place andare In ferie 
a settembre. 

E c'e Invece chi Io fa peT 
ca'colo. E* prassL infatti, che 
i giudici delle sezioni feriali, 
i pubblici minister! e i giudici 
istruttori che rimangono nei 
nesi caldl In ufficlo. a set-
lembre. poi, si prendano due 
mesi di ferie anziche 45 giorni. 

Ma quanti sono coloro che 
sce.eono 1 due mesi di ferie? 
Brett- calcolo degli organic! 
iri tempo di ferie a Roma: 
quattro giudici del tribunale, 
ouattro sostituti procuratori 
(su un totaJe di 25); tre giu-
lin. istruttori (su un totale di 
oltre 30). In pretura la pro-
corzione e pressoche identica. 
Con queste presenze dicono 
c ie e possibile assicurare lo 
svolgimento dei processi di 
cv. abbiamo parlato prima (in 
pretura le udienze sono ancora 
piu rade e si risolvono nel-
Vfcsaroe di alcune vicende per 
fusi dire erotlche: tutti, o 
quasi, gll Imputati devono ri-
spordere dl attl osceni). 

Anche la corte d'Appello e 
la Cassazione hanno loro se
zioni feriali ma la loro atti-
vita e viclna al valore zero. 

Queste per il penale. Per 
U civile, prima che II presi-
tferte del tribunale Jannuzzi, 
«mventasse» la sezione fe-
riale per esaminare rapida-
mente li caso Messaggero, non 
si parlava neppure di attivita 
estiva. 

Ce voluto Ruscon! per ln-
steurare questa prassl che 
sper.amo abbia un seguito an
che pel quanto riguarda le 
vere cause d! lavoro, quelle 
c*w vedono in lotta il lavo-
ratore contro 11 padrone e che, 
noriostante la legge dica chia-
ramente che sono escluse dal
la «sospensione dei termini* 
dormono ben oltre i 45 giorni 
dl ferle. 

Dfcevamo all'inlzlo che e In 
questi giorni che si ha la sen-
sazlone netta della lentezza di 
questa macchina chiamata 

giustizia Un esemplo 6 dato 
da'le peripezie che gli avvo
cati sono costretti a compiere 
per ottenere la scarcerazione, 
in liberta provvisoria, di un 
accusato. 

II capo dell'ufficio arrestati, 
In genere, non c'e: bisogna 
allora risalire al capo delle 
sezioni penali, il quale non e 
cietto che sia prontamente re-
perlbile. Poi c'e tutta la tra-
fila fine alia sospirata firma 
dell'ordine di scarcerazione. 
sempre che i pochi cancel-
lien rimasti ce la facciano 
a non restare soffocati dalle 
piu disparate incombenze che 
piovono sul loro capo. 

Infine arrlviamo aH'odissea 
dl chi ha bisogno di un cer
tificato del casellario, di una 
«chiusa inchiesta» per rla-
vere i soldi dall'assicurazione 
per lv. macchina rubata. Di-
ceva un avvocato: «Se pro-
prio uno ha bisogno di un cer-
tlfrcato in questo periodo, e 
la colpa della lentezza non e 
certo del personale che e ri-
masto (il quale, detto per in-
ciso pur non godendo di ferie 
super come i magistrati, es-
sendo gif. tanto pochi in tempi 
normali, diventa numerica-
mente insignificante), ha due 
alternative: o bivacca qui den
tro fino a quando non gli 
danno 11 certificato perche 
mossi a compassione, o paga 
un avvocato, e molto bene. 
perche bivacchi per lui». 

Questo e il quadro della si
tuazione che quest'anno, gra-
zie a' gia ricordato regalo 
del govemo Andreotti ai su
perburocrati, si e aggravata 
perche ha fatto venire meno 
anche 'molte a braccia » della 
g<ustizia 

I r-medi? Possono essere 
tanti: ad esempio lo scaglio-
namento delle ferie dei ma-
g^trati. l'obbligo di «spez-
z.iile» in due tronconi da 
sfruttare parte nel mesi di 
luglio e agosto e parte negli 
altri mesi. Idee e rimedi tec-
nici gia piu volte prospettati 
e d'scussi. 

Ma al fondo sta una volonta 
poIUica che deve rispondere 
alia, domanda: si vuole o no 
una giustizia «giusta». cioe 
rapida e al passo con l'evolu-
zione del paese? D'estate e di 
invemo. naturalmente. 

Paolo Gambescia 

Protestano 
i carcerati 

dell'Asinara 
SASSARI. 11 

Circa cenlocinquanta detenuti 
della colonia penale dell'Asinara 
sono saliti ieri sera sui tetti 
del carcere nel corso di una 
manifestazione di protesta. Sono 
poi scesi a tarda notte dopo 
che carabinieri. polizia e agenti 
di custodia hanno fatto irm-
zione nell'interno dell'istituto. 

A quanto si e appreso. l'agi-
tazione sarebbe cominciata ver
so le 19 e ne sarebbero stati 
promotori i reclusi trasferiti di 
recente all'Asinara da alcuni isti
tuti di pena del continente e. 
in particolare, trenta da Regina 
Coeli. I manifestanti si sono 
rifiutati di entrare nel refet-
torio per la cena e sono saliti 
sui tetti del carcere. 

Sul posto sono giunti rinforzi 
dei carabinieri e della pubbhea 
sicurezza che hanno circondato 
e fatto irruzione negli edifici. I 
manifestanti sono, allora, scesi. 
Non vi sarebbero stati scontri 
ne contusi; solo un detenuto. che 
sarebbe scivolato mentre era sul 
tetto, ha riportato contusioni giiv 
dicate guaribili in died giorni. 

Nelle prossime ore e previsto 
che alcuni detenuti vengano tra
sferiti in altri istituti di M M . 


