
All'Onu arriva 
II «guardiano 
dei diritti 
delle generazloni» 

Mantra In divanlpaaai 
•I dtoeutt aull'opportunrta dl 
abbaaaan II dlritte dl veto a ndlel 
anni, dal (ovamo dl Malta arrlva la 
propotta dl latltulra praaao la 
Nazfonl Unit* un-guardlarw par! 
cHrfttJ dalla eanaradonl pnaantl a 
future-. Una propotta rllanclata In 
occaalona dal SO* annlvanarlo 
dall'Onu, nafa para nall'ltoia al 
tampl dalla flna dalla guana 
Iradda, coma Mania par 
rtvttaHzzara II ruolo dalla Naiwnl 
Untta a aopnttutto par aaalcurara 
al fkwanl dl oggl a alia ftnarazkxil 
chavarrannoun futuro aanu 
fuarra, nal rlapatto dall'amMente 
tdel*rlttiumanl,anal 
mlgHoramanto a nalla 
aahaguardla dalla condUonl dl 
vita dal papoN. La propotta a atata 
accotta dall'Onu, »ltto chanal 
dlcambra aeons la eezkme 
compatanta dall'organlzzadona ha 
appravato I'rttltuziona at una 
communion* oar an guardlano dal 
dtrrrtJ dalla gananulonl. 

Ese 
fvotassero 

loro? 

M3'ijSjyadi 

Soldi e auto, ma 
Andare a scuola, guidare una macchina, avere un cen
to in banca. Addirittura avere il permesso di comperare 
una pistola. Ma non scegliere i propri amministratori o i 
propri governanti. In altre parole, la «maggiore eta» per 
quanto riguarda il diritto di voto e e resta fissato a 18 an-
ni (quando non a 21). In molti paesi questo e il limite 
imposto ai giovani. L'esempio de(la Germania sembra 
destinato a rimanere un caso isolate 

urne per gli under 18 

• ROMA Portano 
vanno a scuola, ascoltano musica, 
hanno In tasca un documento d'i-
dentlta e sempre piu spesso anche 
una carta dicredito, 

Ma a parte ci6 la condeione del 
teen ogers resla assai drversa da 
paese a paese, sia in Europa che 
nel reslo del mondo industrializza-
to. Anzl, e tale la diverslta nel siste-
raa dl permessi e dhteti, di liroiti e 
capacla giutidiche da far venire il 
ragionevole dubbio che le societa 
adulte non abbiano, o forse non 
abbiano piu, un comune denomi
na to r per definire la condizione 
giovanlle in rapporto ad aspeltative 
di comportamento, E torse propno 
perche non sanno cosa aspettarsi 
dai ragazzi e dalle ragazze non e 
molto dlffuso tra le generazioni 
adulte - politict e opinion leaders 

nACHiLaaoNNau.1 
il motonno, inclusi - II dibattito che si sta svol-

gendo In Germania sull'opportuni-
t3 dl abbassare la soglia d'eta per il 
dintto di voto nei comuni. 

Scuola edenaro 
Questo dibattito, che parte da 

una visione abbastanza definita 
del giovani, o almeno abbastanza 
definita da indin'zzare gli esperti 
verso un loro maggiore coinvolgi-
mento nelle decisioni amministra-
tive iambisce soltahto la confinan-
te Austria Ma e de| tutto assente in 
Francia, Stati Unit! o Nuova Zelan-
da e persino nelle avanzate demo-
crazie nordiche come Danimarca 
e Paesi Bassi. In Inghiltena esiste 
una proposta per ridurre a 16 l'eta 
del prlffto voto, ma per il momento 
si tratta di una discussione interna 
al partito laburista. 
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E invece diffuso nei paesi nor-
deuropei un generate sconcerto a 
proposito di un fenomeno che ri
guarda I autonomia finanziaria dei 
ragazzini. Le banche, costante-
mente aila ricerea di nuovi mercati 
su cui espandersi, offrono agli ado-
lescenti carte di credito e banco-
mat a condizioni agevolate pur 
con un iimitato budget di spesa. 
Carte cosi si possono avere dall'eta 
di 12 anni. Eda quando ci sono in 
Belgio si 6 scoperto che i bambini 
disertano in massa le mens^ scola--
stiche e con buona pace dei consi
gn dietetici preferiscono, ritirare i 
soldi con la card e andarsene con 
gli amichetti al fast-food pifl vicino. 
I! fenomeno riguarda per il mo
mento solo le famigiie benestanti, 
ma ha gia innescato dissertazioni 
preoccupate sulla maturity dei piu 
piccoli e sull'educazione che yiene 
loro impartita. 

La proposta piti largamente at-
I'ordine del giomo dei paesi euro-
pei e casomai I'innalzamento, del-
I'obbligo scolastico; litermine del-
la scuola delfobbiigo gft si.attesta 
generaimerite a 16 anni - litalia da 
questo punto di vista £ veramente 
un fanalinp di coda -. e dovrebbe 
quindi essere portato fino ai 18 an
ni. Diciotto anni e anche quasi 
ovunque la data della maggiore 
eta, che corrisppnde uniVersal-
mente al raggiungimento della tito-

larita dei diritti civili, compreso il 
diritto di voto,, tanto per le eiezioni 
politiche quanto per le ammini-
strative. Eccezion fatta per il Lan
der tedesco delta Bassa Sassonia 
che resta per il momento Tunica 
regione in cui per i comuni e previ-
stoilvotoal6anni. 

Nei paesi angldsassoni la prima 
cosa che si pud fare, oltre a ritirare 
i soldi in banca, e guidare un'auto-
mobile. In Inghiiten-a bastano 16 
anni per essere al volante di una 
macchina (mentfe ne servono 18 
per avere diritto alia social, il sussi-
dio di disoccupazione o per anda
re in una cabina elettorale). Ma in 
Nuova Zelanda di anni ne bastano 
15 per la patente. Mentre a Sydney 
come a Tokyo servono addirittura 
21 anni solo per entrare in un bar 
dove si vendano alcolici. Da nota-
re: in Giappone il divieto e esteso 
anche ai tabaccai. 

Conquistata questa tarda mag-, 
giore eta a 21 anni, i giovani giap-
ponesi possono votare. Prima di al-
lora anche dal punto di vista pena-
le sono sotto tutela e quindi non 
possono essere mandati in carce-
re. E neppure entrarein un cinema 
porno o, almeno teoricamente, 
leggere fumetti a luci rosse, i veh-
dutissimi mangfl erotici, vietati fino 
al diciottesimo cbmpleanno che 
fissa la semi-maturit£i. 

Urtttodi voto a cH morte 
Di assurdita che segnano una 

crescita disequilibrata dei giovani 
ce ne sono altre. In Finlandia per 
sposarsi i minori devono chiedere 
un permesso speciale al presiden-
te della Repubblica, ma le ragazze 
possono presentare questa richie^ 
sta a partire dai 16 anni, mentre.i 
partner maschi hanno un anno in 
piu d'attesa, L'anomalia piu eyi-
dente resta comunque quella ame-
ricana ben nota. In molti stati e sta-
ta abolita la non punibilita, dei mi
nori anche al di sotto dei 14 anni. E 
persino i bambini possono essere 
condannati a morte anche seTese-
cuzione nori pub essere messa in 
praiica fino al raggiungimento dei 
16 anni. La leva militare obbllgato-
ria esiste solo inperipdo di guerra 
come ai tempi del Vietnam. E allo-
ra furono i diciottenni ad essere ri-

> chiamati In compenso in stati co
me il Texas un :»edicenne pud en- • 
trare in un'armena e acquistare li-
beramente una pistola per fate la 
sua piccola guerra pnvata In tutto 
il tenitorio degli Usa invece l'eta 
del voto e fissata da leggi federali. I 
giovani, arrivati ai traguardo del dî  
ritto di voto, non riescono.acpnsi-
derare il raggiungimento di questa 
tappa come mbltp importarite- Ne 
e testirnone l'enorrne astensione rt-
scontrata.nelle fascegiovanifidel-
1'elettorato. Un fenomeno che sta 
contagiando anche le democrazie 
europee e che si leggein controlu-
ce come preoccupazione anche 
nel dibattito che si sta svolgendo in 
Germania. In Italia la; percehtuale 
di voteinti resta a(ta anche tra i gio
vani. Ma gli esperti disondaggi sot-
toiineano come ii voto giovanile ri-
sulti il piu reversibile;, cioe come 
possa piu facilmente traslocare da 
uno schieramento ad un altro. 

• ROMA Paolo Onelh, responsabile del 
servlzlo Minor! presso il dipartirnentoml-
nisteriale degli Affari social!, vede come il 
fumo negli occhi il dibattito sul dintto di 
voto amrpinistrativo agli under 18 Per lui 
al contrano il problema e quello di come 
la politica debba essere pensata anche in 
funzione di una migllore qualita della vita 
del bambino e dell'adolescente «Ma che 
i bambini si debbano costituire in partsto 
o in lobby d) potere per ottenere questo -
dice - sinfceramente mi pare allucmante» 

«E credo - aggiunge - che questo evi-
denzl la cnsl di comunicazione e di com-
prensione dei Disogni delle generazioni 
pifi giovaniw 

Non ritkme che gli adolwcentJ debba
no OMtn magitormente wtponiaW-
Hiatl dl front* all* declskml da pren-
dtra? 

Intendiamoci. Le Nazioni Unite con la 
convenzlone dei diritti del fanciullo han
no posto il probiema della partecipazio-
ne dei mmon ai processi decisional! che 
Ii riguardano Si parla di diritti con acce-
zione soprattutto giudiziana ed educati-
va Oltre che, in sede interpretativa, di di
ritti politici, intesi come partecipazione 
alle decisioni che riguardano il quartie-
re, la scuola, la qualita della vita del fan
ciullo In Italia e'e ora un certo dibattito, 
non solo italiano, stimolato anche da al-
cuni flloni di indagine del Consiglio 
d'Europa sulla negoziazione Credo che 
per come Si sta ponendo evidenzi piu 
che altro una crisi di un progetto di so
cieta che non sia solo una cessione suc
cessive di parti del potere 

Pud iplagan magllo questa crisi? E 
una erial della pollttca o degli adurrl? 

ONELU. Dipartimento Affari sociali 

«Ma fautonomia 
e un'altra cosa» 
Prima le relazioni adultUbambini erano 
semplici, per gli adulti si trattava di tra-
sfeiire alcuni modelli codificati, per i 
bambini di crescere seguendo questi 
modelli fino alia maggiore eta e all'in-
gresso a loro volta nell'eta adulta, il co-
siddetto ingresso in societa, cui corri-
spondeva una data porzione di potere. 
Adesso tutto cid e saltato ma resta sullo 
sfonda oscuro il tema delta formazione. 
Quando si parla di autonomia non e piCi 
il fisiologico confrontarsi sulle chiavi di 
casa e il rientro la sera. E appunto il dirit
to di voto. C'e un salto troppo profondo 
e mi pare evidente che in questo salto 
resta sullo sfondo qualsiasi responsabili-
ta educativa della societa adulta. Alcuni 
esperti dicono; stanno da soii, si gesti-
scono il pranzo e spesso la cena, accu-
discono i fratellini, perche poi ipocrita-
mente vogliamo esctuderli dalle scelte 
fondamentali? Questo discorso a mio 
awiso Srischioso, significa che abbiamo 
srnesso di chiederci se e giusto che viva-
no in uno stato di natura tecnologico nel 
quale i media sono l'unico strumento di 
crescita. Stiamodando per scontato che 
il forfait delle agenzie educative, la fami-
gliae la scuola. 

Sulla strada dl questo discorso non si 
finlscenel patemallsmo? 

No e non vorrei essere equivocato. Mi 
rendo conto che e un tema delicato, ma 
credo che il problema non sia il voto. 11 
problema e una attenzione diversa al 
progetto educativo e alle relazioni tra 
adulto e bambino. Contare di piu ed es
sere rispettati e possibile solo quando si 
e ascoltati. Ed e impression ante vedere 
la profondita e la diffusione del disagio 
adplescenziale, che non si esprime in 
protesta ne in proposta, ma in compor-
tamenti distruttivi per se e per gli altri, 
come i massi sulle autostrade, le corse in 
auto, le pasticche, 1'alcol. Solo un rap
porto interpersonale dove si passa espe-
rienza e umanizzante. Invece gli adulti 
sono sempre piu gravati da stress da la-
voro o da non lavoro e in piO da un mer-
cato che preme sui figli producendo bi-
sogni indotti che sottraggono ulteriore 
tempo alle relazioni e alio scambio di 
esperienza. Ora: o ci si piega a questa 
tendenza o si investe per recuperare un 
rapporto migliore con le nuove genera
zioni. E vorrei ricordare che neppure la 
politica pud esimersi da questa scelta. 

DRGon 

GALVISI. Sinistra giovanile 

«Chi non elegge 
non conta nuik» 
• : ROMA. Striglia i sindaci progressist! e li 
accusa di non essersi abbastanza impe-
gnati finora nelle politiche giovanili, Giu-
lio Calvisi, segretario nazionale della Sini
stra giovanile del Pds. Ma e pronto a im-
pegnare tutti i 1.200 consiglieri cdmunali 
giovani eletti nei comuni a sostegno di 
una campagna per abbassare l'eta dei 
voto amministrativo a 16 anni. 

Ecco ma I giovani cosa pensano della 
polrtfca? Chledono questa rappresen-
tanza? 

Indubbiamente il rapporto tra giovani e 
politica e in crisi. Del resto lo e anche 
quello tra cittadini e politica, mi pare. In 
piu i giovani non partecipano perche so
no esclusi dalla sfera pubblica: non pro-
ducono e non partecipano alle decisioni 
che vincolano la societa. II problema e 
I'integrazione nei processi produttivi e i 
giovani non trovano lavoro. L'impegno 
politico credo che venga di conseguen-
za. Anche se in effetti c'e una ripresa di 
attenzione che riguarda anche le forze 
politiche organizzate. 

Ctod che una riscoperta dei parttti? 
Quelll df destra o quelH dl sinistra? 

Be, su un milione di iscritti al Pds, 90 mi-
la sono giovani tra i 16 e i 29 anni. An ha 
70 mila iscritti, Rifondazione comunista 

circa 35 mila, piU i giovani popolari e le 
altre forze. In tutto un quarto delle risor-
se umane della politica e composta dai 
giovani, senza contare la grande forea 
del volontariato. E c'e da aggiungere che 
il Pds come forma partito, che per altro 
va cambiata, soprawive sui giovani diri-
genti che ormai mandano avanti le fede-
razioni, soprattutto nel Mezzogiomo. 
Detto questo fa sinistra deve ancora ab-
battere dei muri e uno e quello genera-
zionale. Ad esempio il messaggio dal 
convento di Pontignano parla ad un'al
tra generazione. 

Ma e vero che potrebbe Innescarsl un 
attegglamento conflittuale verso le 
Istituzionl? 

Mah, questa generazione ascolta molto, 
si guarda intomo. Aspetta interlocutori. 
E molto schiacciata sul presente e non 
vedej il futuro. Tanti studenti quest'au-
tunno hanno occupato le scuole, sono 
scesi in piazza in 400 mila per dire "cam-
biamo la scuola" e 16 hanno fatto avan-
zando anche delle proposte. La stessa 
cosa si puo dire per la riappropriazione 
di spazi pubblici di discussione e di con-
fronto. 

Un momento, com'e questa storia del 
giovani che non vedono (I futuro? 

Questa e la prima'generazione che ha 
messo nel conto di avere meno chance 
delle precedent!. Si pongono doniahde 
come: avrd un sistema di sicurezza so-
ciale? avrd un lavoro? e se lo avro potrd 
scegliermeib? poi andrd in pensione?. 
Ma anche: avremo ancora i boschi e l'a-
riapulita?mipossoimpegnareamettere . 
del mondb figli?. E non avendosicurez-
ze si sentond schiacciati. Percid bisogna 
ricostituire: un patto fra generazioni, per 
evitare che la politica sia schiacciata in 
orizzonti di tempo troppo limitati. Si de
ve moltiplicare gli spazi di.rappreseritan-
za e fare.un investimento sul futuro. Non 
pud essere: prima maturo e poi sono 
coinvolto. La partecipazione ha senso se 
conta e il voto e uno degli strumenti per 
contare. 

C'e pero anche chi Ipotizza strumenta-
llcazlonl... 

St e non sono d'accordo. Oggi un ragaz-
zo e molto meno manipolabile di una 
casalinga, perche ha piu stimoli e piu 
strumenti. Intanto con la tvei e cresciuto 
insieme e ne conosce maggiormente i 
trucchi. E poi questa e la generazione 
che insegna ai genitori come usare le 
nuove tecnologie. Certo, questo e anche 
il periodo in cui la classe politica pud 
permettersi di non rispondere a chi non 
vota, specialmente in questa fase di tran-
sizione. E un dato di fatto: chi non vota 
non conta. L'unico argine e dare corso 
alle politiche giovanili impostate negli 
anni Settanta, poi trasformate negli anni 
Ottanta solo in politiche contro la de-
vianza, E grave che adesso per le ristret-
tezze dei bilanci comunali questi proget-
ti siano i primi ad essere tagliati, anche 
dalle amministrazioni progressiste. 

UR.Gon. 


