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Un libro di Aris Accornero 

La dimensione 
di f abbrica 
Diario di un anno alia RIV di Torino nel 1953: 
la testimonianza della irriducibile reiistenza de-
gli operai al processo di annullamento del la-

voratore comt essere socials 

II diario di un anno di vita 
sindacale e politica di fab
brica die Aris Accornero ci 
prcsenta (Gli anni '50 in jab-
brica - Un diario di Commis-
sione Interna, De Donato, pa
gine 331. lire 2-100) e un libro 
di notevole interesse. La fab-
bn'ca di cui si parla e la 
RIV di Torino dell'anno 1953 
ma potrebbe essere qualsiasi 
nltra fabbrica: l'interesse sta 
nel fatto che ci viene pre-
sentata come luogo sociale, 
non come sede separata di 
anonimi rapporti produttivi. 

Noi sappiamo che il « difet-
to > della fabbrica capitali-
stica e quello di forzare i 
lavoratori a staccarsi dalla 
vita sociale, per la maggior 
parte del tempo a loro dispo-
sizione, e di imporre divieti 
materiali alio sviluppo di un 
libero confronto politico, a 
cominciare daH'intervento sul-
le scelte, forme, risultati e 
destinazione dello sforzo stes-
so di produrre. II Diario e 
la testimonianza di una quo-
tidiana e irriducibile resisten-
za a questo processo di an
nullamento del lavoratore co
me essere sociale. 

In una situazione mutata 
— allora lo Statuto dei diritti 

era la proposta di Di Vitto-
rio, la bandiera di una parte 
soltanto del movimento sin
dacale — a noi quesla storia 
di lotte dice tante cose vive 
e attuali. Questi lavoratori 
die portano sul tavolo della 
Commissione Interna le loro 
vicende personali, di malat-
tie, di famiglie difficili, di 
incapacity a reggere al la-
voro richiesto o di slanci re-
pressi, possono apparire ana-
cronistici soltanto a chi lia 
una concezione strumentale 
della classe operaia. Ancora 
oggi le «piccoie» vicende 
dell'uomo al lavoro sono il 
sintomo piu preciso del ruolo 
repressivo asscgnato all'orga-
nizzazione imprenditoriale nel-
la societa capitalistica. I gran-
di disegni di riforma sociale 
devono farvi i conti: nessuno 
di noi vuole la mercificazio-
ne della salute, oppure ridu-
ce 1'esigenza di superare la 
oppressione gerarchica a un 
fatto di uguaglianza salariale. 
ma se vogliamo costruire qual-
cosa di nuovo bisogna pur 
sempre partire da quegli uo-
mini concreti die sono spinti 
a vendere la salute e ad am-
bire la gerarchia per avere 
un piu alto salario. 

La difesa della liberta 
L'operaio RIV 1953 difende 

la liberta in fabbrica cosi 
come l'ha sperimentata, o 
intravista, dopo la Liberazio-
ne. Ma cosa intende per li-
bertal Oggi che Carlo Donat 
Cattin (allora segretario della 
CISL a Torino) non firme-
rebbe piu circolari per invi-
tare gli operai a negare il 
loro appoggio alio Statuto, 
allora considerato veicolo di 
non chiari disegni comunisti, 
penso che abbiamo la possi
bility di una riflessione piu 
attenta su questo punto. II 
Diario ci aiuta nell'indagine 
ma, al tempo stesso, ci pre-
senta uno spazio die sembra 
indeterminato. Quando si trat-
ta di decidere dove affiggere 
YUnita in fabbrica e quando 
leggerla (oppure dove e quan
do tenere una riunione infor-
male), noi vediamo die la 
soluzione della regolamenta-
zione e sentita come una so
luzione insoddisfacente e che 
risorge sempre il problema 
della padronanza. della pos
sibility per il lavoratore di 
disporre di se stesso in ogni 
momento. condizione peculia-
re del senso comune di li
berta. 

La coesistenza dei tre livelli 
di rappresentanza — Partito, 
Sindacato, Commissione In
terna — i quali reclamano 
ognuno un proprio spazio nel-
la vita di fabbrica cessa di 
apparire come il riflesso di 
un rapporto politico esterno, 
per riproporci il problema per-
manente della necessaria com-
presenza dei momenti di ri
flessione politica generate. 
contrattazione e autogestione 
(delle istituzioni aziendali ope
rate) sul luogo di lavoro co
me della loro distinzione. A 

riproporcelo non e l'ideologia 
dell'uomo che potrebbe esse
re libero in fabbrica senza 
essere eguale nella societa, 
o di una fabbrica che po
trebbe trasformarsi a misura 
delle esigenze dell'uomo pur 
continuando a servire l'appro-
priazione privata del profit-
to, ma Tesigenza che il luogo 
dove l'uomo trascorre la mag
gior parte del suo tempo so
ciale venga portato al centro 
del confronto. 
, Accornero ha premesso al 
Diario un saggio di 80 pagine 
che tenta un'interpretazione 
del periodo. In esso vengono 
presi in esame il ritualismo 
del conflitto. cioe l'insteme di 
regole scritte o tacite, che 
presiedono alio svolgimento 
dei rapporti con la direzione 
aziendale: I'injormalita dei 
diritti, sia dei lavoratori sia 
della direzione aziendale, nei 
quali si traduce un rapporto 
di forza sempre mobile; la 
latitudine della rivendicazione, 
cioe la gamma vastissima. 
spesso intercambiabile, di ri-
chieste con cui i lavoratori 
traducevano una contrapposi-
zione generica al comporta-
mento padronale. 

Con queste pagine Accor
nero entra nel vivo delle di-
scussioni attuali sul ruolo del 
sindacato. Bruno Manghi. nel
la presentazione del libra. 
scrive che andrebbe indagato 
«un certo parallelismo tra le 
forme sindacali del 1953 e 
quelle attuali >. Egli pensa 
che l'analisi critica delle lotte 
sindacali 1968 '69 induca una 
larga parte del movimento < a 
rimettere in discussione la 
centralita della fabbrica. a 
contrapporre lotte sociali e 
lotte aziendali o di catego-
ria >. 

L'esperienza storica 
II saggio interpretativo. tut-

< tavia. fa giustizia di questa 
vecchia alternativa. svolgen-
do una critica che delinea la 
srera dello scontro di fabbri
ca come un'articolazione del 
movimento politico generale 
aulonoma nel suo sviluppo, 
centrale nella srera dei rap
porti produttivi diretti. com
plete nelle sue interconnes-
sioni con tutti i livelli di vita 
sociale. ma nientaffatto con-
trapposta. L'esperienza stori
ca qui esaminata e inoltre 
in gran parte passata nella 
direzione del movimento e se 
ne discutiamo non e per ti-
more di regression!, bensi per 
general izzarne la critica e 
poire in evidenza il suo ca-
rattere di punto di forza per 
costruire uno sbocco del con
flitto di classe a livello del-
1'intera societa. La focaliz-
zazione dei fatti a livello di 
fabbrica offerta da questo li
bro non esclude l'owia con-
statazione che la classe ope
raia, se viene ridotta concet-
tualmente a categoric come 
accade spesso in alcune ana-
lisi superfidali, si presenta 
irrimediabilmente minoritaria 
sul piano sociale e incapace 
di concretare un disegno ege-
rronico. Al contrario, gli ope
rai della RIV ci si presentano 
guidati dalla precisa coasa-
pevolezza che la classe e den-
tro e fuori la fabbrica: il 
tempo stesso e oggetto della 
critica. il fatto che questo 
rapporto non sia stato allora 

Una tappa importante del processo rivoluzionario 

LA RIFORMA GIUDIZIARIA A CUBA 
con due sezioni giurisdizionali, la ordinaria e la militare,. viene a sostituire la farraginosa struttura precedente - Sono sanciti i principi della eleggibilita del 
o periodico e della revocabilita di tutte le cariche, dell'obbligo di render conto della propria attivitd - «Le funzioni pubbliche non devono costituire una carriera » 

Un sistema unico 
giudici, del rinnovo periodico 

Mostra della cosmonautica sovietica 
al Festival nazionale delP«Unita» 

MILANO — Vicino all'Arco dalla Pace, 
al Parco, • in allestimento una della moitre 
piu interessanti del festival dell'« Unite » 
che certamente richiamera I'interesse di 
molti vititatori: direttamente dall'URSS e 
venuta la mostra della cosmonautica sovie
tica: 16 anni di success! nella conquista del
lo cpazio. Alia mostra saranne esposti qoin-
dici modelli, in parte, in proporzioni natu-
rali, altri- in miniature, dells apparecchiatu-

re lanciate In questi anni: dagli « Sput
nik » che con il lore « bip-bip » nel lonta-
no 1957 aprirono Cera spaziale, alle « So-
juz », dai tatelliti « Cosmos » alle « Luna-
kod ». In esposizione ci saranno anche al
cune capsule original! di alcuni di questi 
satelliti, recuperate al loro rienlro nell'at-
mosfera. Anche qui, poi, una serie di pan-
nelli fotegrafici„.ricorderanjiO' (s> tappjerpig-
fignificative^dell'avventura spaziale che per-. 

ta i nomi ormai leggendari dei primi astro- ' 
nauti, Gagarin, Titov, Valentina Tereskova; 
un'awentura che continua e che in questi 
giorni ha visto il lancio delle ultime sonde 
verso Marte. Una mostra che « racconta » i 
successi della tecnica e della scienza del-
I'URSS. 

NELLA FOTO: una « Vostok » esposta al 

Salone aeronautico di Torino. 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AVANA, agosto 

Riorganizzazione del siste
ma giudiziario e nuovo co-
dice di procedura penale, re-
centemente approvati dalCon-
siglio dei minlstrl, sono due 
pietre angolari della riforma 
giudiziaria appena avviata a 
Cuba e che potra dlrsi com-
pletata solo quando gli altri 
nuovi codici (procedimento ci
vile, penale, civile e familia-
re) saranno ultimati e appro
vati. Considerando che il Co-
dice di procedura civile e 
quello familiare sono pratica-
mente ultimati e dovranno es
sere approvati entro la fine 
dell'anno e che la stesura del 
penale e del civile e molto 
avanzata si pensa di poter 
completare la riforma con il 
1975., 

II primo passo, il piii im
portante, e stato fatto. Natu-
ralmente tradurre in pratica 
le leggi, soprattutto quella 
sulla nuova organizzazione 
della giustizia d nuovi tribu
nal! dovranno iniziare a fun-
zionare all'inizio del 1974) non 
sara privo — e i primi a ren-
dersene conto sono i legisla
tor! cubani — di difficolta, 
cosl come e scontato che via 
via, si rendera necessario ap-
portare modifiche e correzio-
ni che l'esperienza suggerira. 
Ci troviamo infatti di fronte 
ad una riforma di carattere 
istituzionale che rivoluziona 
norme, usanze, strutture che, 
pur essendo ormai per molti 
aspetti anacronistiche, supera-
te, e spesso in contrasto con 
la realta socio-economico-po-
litica creata dalla rivoluzio-
ne, sono fortemente radicate. 
Sarebbe quindi illusorio non 
pensare a difficolta e anche 
a resistenze. 

Vediamo ad esempio la nuo
va organizzazione del sistema 
giudiziario. Si tratta di pas-
sare dai quattro sistemi at-
tualmente esistenti, in parte 
ereditati, assieme alle prin
cipal! leggi, dai vecchio regi
me borghese, in parte creati 
dalla rivoluzione con misura 
temporanea e contingente, ad 
un sistema unico che, per 
giunta, fa letteralmente piaz
za pulita di molti istituti del
la vecchia organizzazione, co
me vedremo piu avanti. Al 
posto di preture e tribunali 
ordinari o comuni, compren-
sivi del Tribunale Supremo 
di Giustizia, sezioni istrutto-
rie e giurisdizioni di prima 
istanza, municipali e correzio-
nali, dei tribunali rivoluzio-
nari di primo e secondo gra-
do, organizzati su scala pro-

L'AGRICOLTURA, LA CACCIA E L'EQUILIBRIO ECOLOGICO 

Come si degrada l'ambiente 
L'intervento umano spezza i cicli naturali con risultati paradossali, come dimostra I'esito della utilizzazione massiccia del 
DDT - Un confronto tra I'agricoltura italiana e quella di altri Paesi - La situazione non e ancora definitivamente compro-
messa - Una serie di misure da cui trarrebbero vantaggio anche i cacciatori se venissero messe tempestivamente in atto 

sviluppato fino a trasformare 
la centralita del conflitto di 
fabbrica in centralita sociale. 
•' Le lotte di azienda e cate-

goria possono perdere la loro 
centralita non soltanto per 
decisione estema ma soprat
tutto (come avviene talvolta) 
quando il particolare della 
azienda o categoria non di-
venta generale per il tipo di 
prnblemi che pone e per il 
modo come li pone. Una divi-
sione delle funzioni che attri-
buisca al partito politico i 
compiti generali e al sinda
cato quclli particolari inde-
bolisce entrambi. riduccndo 
1'area di espressione degli in-
teressi di classe. Eisa de-
nota una concezione dei rap
porti di produzione che se-
para artificiosamente. irreali-
sticamente, il momento del-
l'economia da quello della 
politica: per cui si perde per-
sino la nozione di rapporto 
sociale di produzione che e 
tale in quanto ha nella fab
brica un momento decisivo, 
ma solo un momento^ (una 
sezione del rapporto di pro
duzione, non rinsieme). 

Delle numerose questioni 
sollevate nel saggio questa 
ci sembra la piu importante, 
quale contributo a una discus
sione attuale. Esso contiene 
tuttavia anche una serie di 
riferimenti utili per una sto
ria sociale del periodo. di cui 
si comincia a sentire l'esi-
genza. 

Renzo Sttfantlli 

In un ambiente naturale, 
per esempio in un bosco, le 
diverse specie animali e vege-
tali vivono I'una accanto al-
I'altra, I'una dell'altra, in un 
equilibrio numerico pressap-
poco costante: eppure ogni 
specie si riproduce molto piu 
numerosamente di quanto sa
rebbe necessario per la con-
seixazione degli effettivi: ba-
sti pensare quanti semi fa 
una pianta. quante uova fa 
una mosca. Esistono dunque 
dei «fattori Umitantt*. che 
impediscono quasi a tutte le 
sementl di germogliare e a 
quasi tutti i germogli di svi-
lupparsi, impediscono a quasi 
tutte le uova di schiudersi e 
a quasi tutti i piccoli di cre-
scere. Per le specie animali i 
principali fattori Umitanti so
no due: la scarsita di cibo e 
la presenza di animali preda-
tori. Per le gazzelle non e'e 
mat abbastanza erba e ci so
no sempre troppi leoni. ma i 
leoni giudicano intece che 
non ci sia mai un numero 
sufficienle di gazzelle. Per i 
topi e'e sempre troppo poco 
grano e ci sono sempre trop
pi gatti, per i gatti ci sono 
troppo pochi topi ma trop-
pe insopportabili tolpi. La vi
ta e dura per tutti. Non appe
na diventa meno dura, la spe
cie aumenta di numero: quan
do. il lichene ditenta piu ri-
goglioso. le lepri delle neri 
che si nutrono esclusiramen-
te di licheni non muoiono 
piu di fame e crescono di nu
mero: allora non muoiono piu 
di fame nemmeno le Unci del
le neri. che si nutrono di le
pri delle neri. e aumentano 
di numero anch'essc: aumen-
tando di numero le Unci, di-
minuisce il numero delle le
pri. e cosi via. II rapporto 
numerico costante tra le di
verse specie che popolano 
un habitat nalurtle c dun
que la risultanza di un nume
ro stragrande di nascite e di 
morti. Si potrebbe parlare di 
un feed-back negativo. di un 
circuito di retrbazione nega-
tiva in cui Vaumento delle 
prede fa aumentare i preda-
tori e Vaumento di predatori 
fa diminuire il numero delle 
prede, la diminuzione del nu
mero delle prede fa dimui-
re il numero dei predatori, la 
diminuzione del numero dei 
predatori fa aumentare il nu
mero delle prede. e il ctclo 
ricomincia. Un ciclo chiuso. 

L'intervento umano spezza 
questi cicli, con risultati che 
in genere si constatano a 
posteriori, dopo che st sono 
verificati, I risultati possono 

essere paradossali, e cioe Ja-
vorire proprio quelle svecie 
che l'uomo voleva sterminare. 
Circa dieci anni fa lo metteva 
molto bene in evidenza I'a-
mericana Rachel Carson: col 
DDT si stermina un grande 
numero di mosche. e soprav-
vivono solamente alcuni esem-
plari resistenti al DDT; ma il 
DDT uccide gli uccelli migra-
tori. che sono insettitori e si 
sono nutriti di mosche intossi-
cate: il DDT uccide anche gli 
uccelli rapaci, che a loro vol-
ta si sono nutriti di uccelli 
insettitori: e siccome i rapa
ci si nutrono non soltanto di 
uccellini ma anche di vipere, 
alia morte dei rapaci fa segui-
to un aumento del numero 
delle vipere; le mosche so-
pravvissute non incontrano 
piii nessuno dei due fattori 
Umitanti: non piii il fattore 
limitante costUuito dagli uc
celli insettitori perche sono 
morti intossicati. non piii il 
fattore limitante costituito 
dalla scarsita di cibo perche 
sono morte molte mosche: 
quindi la vrogenie delle mo
sche * DDT-resistenti» si mol-
tiplica e ricoslituisce gli affet-
tivi originari. anzi li supera' 
perche e tero che a un certo 
momento incontrera il fatto
re limitante costituito dalla 
mancanza di cibo. ma non 
incontrera il fattore limi
tante costituito dai becco 
della rondine. Intece del bee-

ico della rondine. dotra te-
mere le tele dei ragni. molti-
plicatisi per Vabbondama di 
vittime. Siccht. quando il ci
clo si chiudc. si registrano- di
minuzione o scomparsa dei ra
paci. diminuzione o scomparsa 
degli uccelli insettitori. au
mento delle mosche. dei ra
gni. e delle vipere. L'ambiente 
e * degradato ». 

Anomalie 
A ben rifletterci. si pone un 

quesito: come mai gli uccelli, 
insettivori e rapaci non met-
tono in gioco meccanismi dl 
difesa analoghi a quelli delle 
mosche7 Come mai non na-
scono uccelli <r DDT-resisten
ti •? 
- La rtspoita e abbastanza 
semplice: tutto dai numero 
degli indlcidui che nascono. 
Le mosche sono molto piii 
prolifiche degli uccelli: basti 
pensare quanto poco tempo 
— qvestlone dl ore — sia suf-
flcitnf p*r v*d*rm un 

di came, esposto all'aria in 
una calda giornata d'estate.' 
pullulare di grasse larte di 
mosca. Se nasce un grande 
numero di individui e molto 
piii probabile che nasca un 
individuo «anomalo» per il 
quale il DDT. velenoso per i 
suoi simili. e intece innocuo, 
come Vacqua fresco. Al con
fronto degli insetti, un uccel-
lo insettitoro non genera, du
rante 1'intera esistenza. che 
un numero molto ridotto di 
figli: e dunque estremamente 
improbabile che la specie si 
difenda contro il DDT. Ancor 
meno probabile. o addirittura 
impossibile. e la comparsa di 
meccanismi biologici di dife
sa nella specie umana. 

Quando l'ambiente si «de
grada* nel modo che si e vi
sto. aumenta il bisogno di in-
setticidi perche non ci sono 
piii le rondini, o altri uccelli, 
a limitare il numero delle mo
sche. delle zanzare. e di altri 
insetti. D'altronde se gli inset
ti sono ditentati resistenti al 
DDT si escogiteranno nuovi 
velenl. come gli insetticidi lo-
sforati. In Italia, fra il 1968 
e il 1970 il consumo di DDT si 
ridusse, ma aumentd il con
sumo dell'esaclorocicloesano 
(altamente tossico: la polvere 
sollevata in una giornata di 
vento in una fabbrica di esaclo-
rocicloesnno urcise i cavalH e 
le mucche delle stalle vicine. 
a Pero in vrorincia di Milano) 
e aumentd il consumo degli 
esteri fosforici. Per meccani
smi che non c't spazio di ri-
fcrire aui. nell'oroanismo u-
mano gia intossicato dai DDT 
gli effetti deali insetticidi fo-
sforatl non si wsommano* ai 
danni provocati dai DDT. ma 
li <r moltiplicano ». Questo fe-
nomeno che colpisce in mo
do particolare i contadini. e 
piii generalmente coloro che 
abitano in campaqna: nei lo
ro tessuti si trota DDT in 
concentrazione tre volte mag-
giore di quella che si trora 
nei tessuti di chi vive in cit-
tit. 

Siamo in presenza di un cir-
colo vizioso che dobbiamo 
spezzare. Dobbiamo diminuire 
I'impieao degli insetticidi so
prattutto in agricoltura. an
che se in un primo tempo 
questo ci fard perdere una 
parte delle sementi o una par
te dei raccolli (b otvlo che la 
agricoltura dotrh essere in-
dennizzata). Dobbiamo elimi-
nare, o almeno ridurre dra-
sticamente. tutte le condizionl 
che determinano il rlcorso a-
gli insetticidi: blsognerh dun-
qui ri&um la eaceia agll uc

celli migratori, tenendo pre-
sente che un uccello insettito
ro divora ogni giorno anche 
piii di 15 grammi di insetti. 

Certamente. questa neces
sity arrechera dispiacere a 
molti; ma e inutile nascondere 
i danni arrecati dalla caccia 
agli uccelli migratori sotto 
giuslificazioni pretestuose. 

Verifica 
Qualcuno difende la caccia 

indiscriminata e distrultiva 
con il pretesto che. comunque, 
gli uccelli vengono distrutti 
piii dagli insetticidi che dai 
cacciatori. Sta di fatto che 
Vanno scorso sono stati ucci-
si dai cacciatori in Italia piu 
di cento milioni di uccelli: 
erano uccelli che Vinsettidda 
non era riuscito a sterminare. 
Se e'e un circolo vizioso. bi
sogna spezzarlo lit dote viene 
messo in moto. e la dove e me
no difficile spezzarlo: la cac
cia non e certamente *la» 
causa che mette in moto il 
circolo vizioso ma e certamen
te « una » delle cause, mentre 
I'agricoltura non esercita sul
la caccia analoga azione. In 
altri termini: il cacctatore di 
uccelli migratori obbliga il 
contadino a intossicare di in-
setticida le derrate. il suolo, 
se stesso e i propri figli. men
tre non t vero il reciproco: 
il contadino. cioe. non obbli
ga in nessun modo il caccia-
tore a dar la caccia agli uc
celli insettivori. Tutt'al piii 
gli infligge una frustrazione, 
provocan'do la morte degli uc
celli prima che il cacciatore 
possa sparare. 
• Inoltre bisogna guardarsi 
bene dai fare della pseudo-
scienza. dallo stiracchiare i 
dati scientifici per ammantare 
di false ragioni le proprie test. 
I dati della scienza non van-
no sotloposli a generalizza-
zioni acritiche ma devono es
sere sottoposti a verifica, per
che non esi*fono situazionl 
che si vossano aprioristica-
mente ritenere uguali fra loro. 
Rachel Carson piii di dieci 
anni fa const alb che in eerie 
regioni degli Stati Uniti oli 
uccelli insettitori erano lette
ralmente scomparsi a causa 
degli insetticidi. Questo dimo
stra certamente che un ugua-
le fenomeno * pub accadere » 
anche da noi, ma non dimo
stra of fatto che da not sia gib 
accaduto. Che non sia ancora 
ooeaiuto lo ttttimoniu tra Vol-

tro. la circostanza che Vanno 
scorso cento milioni di uccel
li sono stati uccisi dai caccia
tori. Che non sia ancora ac
caduto lo soiega H fatto che la 
agricoltura italiana, meno pru-
dente dell'agricoltura danese o 
inglese nell'impiego di sostan-
ze chimiche. t perb comunque 
molto piii prudente dell'agri
coltura americana o unghe-
rese, polacca o cecoslotacca. 
Col risultato che nel 1970 la 
ricerca della concentrazione di 
DDT nei tessuti umanl data i 
seguenti risultati: 0.6 parti per 
milione in Danimarca; 1.1 in 
Gran Bretagna; 1,6 nel Cana
da: 1,7 in Francia; 1,8 in Ita
lia; 5£ in Cecoslovacchia; 5.7 
in Ungheria: 7 negli Stati Uni
ti: da 8 a 16 in India, dote si 
mangia grano vecchio. e quin
di trattato con insetticidi piii 
volte. Probabilmente questa 
«- prudenza » del contadino ita-
liano e dovuta a quella che 
Vindustria chimica chiamereb-
be * arretratezza» — in que
sto caso viva Varretratezza-
E queste cifre pongono subito 
un interrogative come mat 
I'Ungheria. tanto intossicata 
di insetticidi, ha molti piii uc
celli dell'Italia, tanto da e-
sportarne e tanto da intitare 
i cacciatori italiani a gite ve-
natorie? Non e difficile tro-
vare la spiegazione: I'Ungheria 
ha 0.75 cacciatori per chilo-
metro quadralo. Tltalia ne ha 
6. Anche queste considcrazio-
ni suggeriscono dunoue it pe
so determinate che ha la cac
cia nelto stermimo degli uc
celli. 

Bisogna dunque vietare la 
caccia? Non credo sia neces
sario arrivare a tanto: anche 
la caccia falta dall'uomo ha 
un suo ruolo ecologico. co
me la caccia di insetti fatta 
dalla rondine o la caccia di to
pi fatta dai gatto. Purche. pe
rb. l'uomo non si armi dl 
tecnologie distrutlite, troppo 
sproporzionate agli equilibri 
delicati della natura, Abolire 
le astuzie delle reti e quelle 
dei richiami. rinunciare alia 
perfezione deU'automatico e 
tornare alia tradizionale dop-
pietta: ecco alcuni accorgimen-
ti che, senza costringere nes
sun cacciatore a fare a meno 
di quel tanto di « ritorno alia 
natura» che trova nella cac
cia, potrebbero salcare il pa-
trimonio faunistico del nostro 
paese. A vantaggio degli stessl 
cacciatori che altrimenti, fra 
qualche anno, non avranno 
proprio piu niente a cui spa-
rare. 

Laura Conti 

vinclale, del tribunali popo-
lari a livello municipale e dl 
quartiere, dei tribunali e del
le corti militari, sorgera un 
sistema unico con due sezio
ni giurisdizionali, 1'ordinaria e 
la militare, sotto la direzio
ne comune del Tribunale Su
premo Popolare. In pratica 
del vecchio apparato rimarra 
in piedi, perb non come ele-
mento a se stante, solo il 
Tribunale militare la cui com-
petenza si esercitera « esclusi-
vamente » su delitti e colpe di 
carattere militare in cui in-
corrano i membri delle FAR 
(Forze armate rivoluzionarie), 
del ministero dellTnterno e 
della riserva, questi ultimi so
lo nel caso che si trovino 
mobilitati o stiano parteci-
pando ad esercitazioni milita
ri. Fuori del nuovo sistema 
rimarranno, ma solo tempo 
raneamente, i tribunali del la
voro che per ragioni contin
gent! e in particolare per «le 
vitali necessita della produ
zione)), contmueranro a fun-
zionare sotto il diretto con-
trollo del ministero del La
voro. 

La necessita di dare una 
nuova struttura organizzativa 
all'ordinamento giudiziario si 
faceva sentire da tempo. Le 
istituzioni create dalla rivolu
zione (tribunali rivoluzionari 
e tribunali popolari) piena-
mente rispondenti ad esigenze 
contingenti, cosi come le mo
difiche apportate al vecchio 
ordinamento, pur costituendo 
in generale una esperienza po-
sitiva hanno finito con il di-
mostrarsi insufficient!, non ri
spondenti, quando non addi
rittura contrastanti, la realta 
del Paese. Come affermava il 
presidente della • Repubblica, 
Dorticos, «si sono fatte una 
serie di esperienze nel Paese 
su nuove forme istituzionali 
deU'amministrazione della giu
stizia, perb oggi esistono in-
sieme a queste forme nuove 
forme vecchie: esiste un cer
to caos istituzionale nell'am-
ministrazione della giustizia 
che dobbiamo combattere per 
porvi fine ». 

Lo stesso fenomeno d'altra 
parte si registrava a propo-
sito della convivenza fra le 
nuove leggi (soprattutto in 
materia penale e civile) va-
rate dai governo rivoluziona
rio e le vecchie «promulgate 
nel capitalismo o addirittura 
nel periodo coloniale o du
rante l'intervento militare 
straniero». Tutto c!6 in certi 
casi ha aggravato l'antica pro-
fonda sfiducia popolare nel
la giustizia e nel diritto. II 
presidente del Tribunale Su
premo, Enrique Hart, all'i-
naugurazione dell'anno giudi
ziario 1972-'73 rilevava che «il 
forzoso ritardo che abbiamo 
dovuto soffrire per dar vita 
ad una nostra propria orga
nizzazione giuridica e alle sue 
istituzioni, ha contribuito in 
modo evidente a che questa 
tendenza errata abbia preso 
corpo con sempre maggiore 
intensita, soprattutto tenendo 
in conto la soprawivenza, ap-
parentemente legittima, di 
una regolamentazione giuridi
ca gia caduca e per molti 
aspetti in aperto contrasto 
con i fini propri della nuo
va societan. 

Questi motivi, ma soprat
tutto il fatto che — come 
ha detto recentemente Bias 
Roca, presidente della Com
missione studi giuridici del 
Comitato centrale del Partito 
— «ogni nuova formazione 
sociale ha bisogno di proprie 
leggi», hanno sollecitato la 
riforma. a La rivoluzione a 
Cuba — ha detto ancora Bias 
Roca — ha determinato un 
mutamento radicale nelle re-
lazioni economico-sociali. Ha 
spazzato via il sistema di 
sfruttamento, di oppressione 
imperialista e capitalists; ha 
istaurato il poiere rivoluzio
nario operaio e contadino che 
dirige la cost ruzione del so-
cialismo e marcia verso la 
completa eliminazione di o-
gni forma di sfruttamento e 
di oppressione. In questo pe
riodo si richiedono leggi nuo
ve. Le vecchie leggi non si 
confanno ne con la natura, 
ne con le caratteristiche, ne 
con gli obiettivi del nostro 
sistema ». 

Snellita la 
procedura 

Un grosso sforzo e stato 
fatto per costruire su basi 
completamente nuove il siste
ma giudiziario cubano, per
che fosse quanto piu possibile 
aderente alia realta di una 
societa socialista in edifica-
zione. II « sistema unico » sot
to la direzione del Tribunale 
Supremo Popolare elimina 
molti conflitti di competenza 
caratteristici di un ordinamen
to multiplo, uniforma il piii 
possibile i procedimenti in 
base al grado di gravita dei 
reati, snellisce in misura piii 
che considerevole il lavoro 
della giustizia evitando il so-
vrapporsi di interessi. di com-
petenze, e tutto il farraginoso 
iter che contraddistingue i si
stemi con ordinamento piu-
rimo. 

Nella sua struttura vertica-
le in ordine decrescente il 
nuovo ordinamento si compo-
ne di un Tribunale Supremo 
Popolare e di tribunali pro
vincial! popolari, tribunali re
gional! popolari e tribunali 
popolari di base, con giuri-
sdizione territoriale definite 
in base alia suddivisione am-
ministrativa del Paese. Ogni 
tribunale, eccezion fatta per 
quello popolare di base che 
giudica i reati minori (fino a 
fi mesi di carcere) a livello 
di quartiere o municipio, e 
composto da un Consiglio di 

Sovemo • da due o piii corti 
J giustizia. 

' II «sistema unico», che in 
s* potrebbe «sser« conside

rato una semplice riorganiz
zazione amministrativa, diven
ta vera e propria riforma con 
la introduzione del principio 
della eleggibilita dei giudici, 
del rinnovo periodico d! tut
te le cariche, comprese quel
le di nomina, della revocabi
lita dell'incarico, e del perio
dico render conto della pro
pria attivita. Bias Roca ricor-
dava recentemente che nel 
passato ' per dare ai giudici 
una «certa stabilita e sicu-
rezza» li si considerava fun-
zionari « di carriera » e « ina-
movibili». 

II magistrato da! primi pas-
si in una sperduta pretura 
poteva arrivare a gradi piii o 
meno elevati della magistra-
tura usufruendo di promozio-
ni per meriti o per anzianita. 
« sapeva di avere una carrie-
la assicurata per tutta la vi
ta » e si integrava in una «spe-
cie di casta» fino alia pen
sions Ricordando quanto 
Marx ebbe a dire nella sua 
analisi sulle esperienze della 
Comune di Parigi — «Cosl 
come gli altri funzionari pub-
blici, i magistrati e i giudici 
avrebbero dovuto essere fun
zionari eletti, responsabili e 
revocabili» — Bias Roca nf-
ferma: «La nostra idea sulle 
funzioni pubbliche e che que
ste non costituiscono una car
riera, ma una istituzione al 
servizio della societa e del 
popolo ». E' partendo da que
ste considerazioni che tutti i 
magistrati, dai Presidente del 
Tribunale Supremo, al giudi-
ce popolare, dai Procuratore 
generale della Repubblica, al 
Procuratore della Repubblica 
presso il Tribunale Popola
re di Base, siano essi di no
mina o eletti, durano in cari-
ca fino ad un massimo di set-
te anni a meno che non ven-
gano riconfermati o rieletti. 

I giudici 
popolari 

II Presidente del Tribunale 
Supremo e nominato dai Ca
po dello Stato, mentre i pre-
sidenti delle corti, cosi come 
i giudici professional! del Tri
bunale Supremo sono desi-
gnati dai governo. I giudici 
popolari del Tribunale Supre
mo sono designati dai Con
siglio dei Ministri, sulla ba
se di una rosa di nominativi 
« superiore di un terzo al dop-
pio di quelli che debbono es
sere eletti» presentata con-
giuntamente dai Partito co-
munista, dalla Confederazione 
del Lavoro, dalla Gioventii co-
munista e le altre organizza-
zioni di massa del Paese. I 
president i dei tribunali pro
vincial! e regionali sono no-
minati dai Consiglio di Go
verno del Tribunale Supre
mo. 

I giudici professional! e po
polari saranno invece eletti, 
a livello di provincia o di re-
gione dai rappresentanti (tre 
per ogni organizzazione) del 
Partito, dei sindacati, della 
gioventii, della Federazione 
delle donne, dei Comitati di 
Difesa della Rivoluzione, del-
l'Associazione Nazionale Pic
coli Coltivatori e dell'Unione 
Nazionale dei Giuristi. II Pre
sidente e i giudici dei tribu
nali popolari di base sono in
vece eletti dall'assemblea dei 
lavoratori e dei cittadini, del 
quartiere, municipio o villag-
gio su cui si estende la loro 
giurisdizione. I presidenti dei 
Tribunali, Supremo, provincia-
li e regionali rimangono in 
carica sette anni, i giudici pro
fessional! cinque anni e quelli 
popolari 3 anni. Questi ulti
mi sono chiamati annualmen-
te ad esercitare le loro 
funzioni a tempo pieno in due 
distinti periodi di un mese 
ciascuno e continueranno 3d 
essere retribuiti dai posto di 
lavoro da cui dipendono. 

Con la nuova organizzazio
ne giudiziaria scompare il giu-
dice unico. Tutti i tribunali 
giudicanti saranno collegiali 
con un minimo di tre per-
sone. I giudici popolari rap-
presenteranno circa i quattro 
quinti dell'intero corpo giu-
dicante e ad essi e attribuiia 
una funzione di primaria im-
portanza. Nella presentazione 
della legge istitutiva del «si
stema unico» si afferma fra 
l'altro che essi cintroducono 
in misura maggiore che il 
giudice di professione, l'ele-
mento puramente sociale del
la giustizia » portando nei tri
bunali m l'esperienza vissuta e 
quotidiana delle masse, il sen
so di giustizia presente nel 
popolo, le preoccupazioni dei 
compagni del centro di la
voro e della comunita loca
le*. E* anche questo. si ag-
giunge. un contributo alio 
sforzo «per incorporate le 
masse, in modo diretto, nelle 
attivita statali». 

Assoluta indipendenza dei 
giudici che «debbono obbe-
dienza solo alia legge », com
pleta gratuita del giudizio. 
possibility per il tribunale di 
costituirsi e di giudicare fuo
ri della sua sede naturale. 
sui luoghi stess! dove si sono 
verificati i fatti oggetto del 
giudizio. e ci6 per ragioni e-
ducative, per motivi fondati 
o casi specifici esaminati di 
volta in volta. eliminazione 
della sezione istruttoria e del
la figura del giudice istrutto-
re, difesa garantita e su un 
piano di assoluta parita a tut
ti gli imputati attraverso gli 
studi legali collettivi, sono al
tri aspetti caratterizzanti del
la legge sul nuovo sistema giu
diziario. Inline e da sottoli-
neare il ruolo nuovo che e 
assegnato al Procuratore del
la Repubblica sia dalla nuo
va struttura giudiziaria, sia 
dai Codice di Procedura Pe
nale. Ma di questo parleremo 
nel nostro prossimo servizio. 

Ilio Gioffrodi 
(continue) 


