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Ogni giorno nei negozi la risposta 
del commerciante e la stessa: 

«Che vuol f a rci ? E aumentato!» 
L'aumento dei prezzi e dunque un mistero ? Quali sono le spinte, quali le cause 
che determinant) la «scalata dei prezzi»? Proviamo a spiegarcelo, non sul ter-
reno teorico, ma dei fatti — Sapremo almeno di chi e la colpa se il carovita sale 

Adalgisa Javazzo, la madre «fuori legge» privata della sua 
bambino ha scritto una drammatica lettera al nostro giornale 
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«Le comunico che dal 
1. gennaio del prossimo 
anno 11 fitto per I'appar-
tamento da lei occupato 
dovra considerarsl sblocca-
to al sensl della leggo re-
centemente emanata Per-
tanto le propongo un au-
mento del 25 per cento, 
facendole presente che nel 
caso dl mancato accordo 
intendo fin d'ora non rin-
novarle 11 contratto, esauri-
to 11 tempo di preavviso 
fissato dalla legge stessa ». 
La copia di questa lette
ra ci e stata inviata da 
un lettore disperato per 
quello che sta per accader-
gli. « Sono anziano ma non 
sono ancora in pensione 
— ci spiega — i figli se 
ne sono andati dopo esser-
si sposati e cosl io e mia 
moglie, alia soglia dei ses-
sant'anni, siamo rimasti 
soli. Guadagno poco ma fi-
no ad ora ho potuto reggere 
perche una volta eravamo 
in tanti. Ora il padrone di 
casa dice che il mio «in-
dice di affollamento » e ta
le da mettermi di fronte 
al bivio: accettare l'aumen-
to o andarmene. Dove?» 

Lettere simili a questa 
ricevuta e portata a no
stra conoscenza, saranno 
spedite — entro la fine 
dell'anno — a piu di mez
zo milione di famiglie. 
Scattera cosl un'altra tap-
pa della « scalata dei prez
zi » — delle merci, dei ser-
vizi, della casa — che gia 
scardina gli instabili bi-
lanci delle famiglie lavora-
trici. Per qualche mese, 
nel 1966, i prezzi sembra-
vano stabilizzati sia pure 
ad un livello altissimo, co-
si almeno dicevano le sta-
tistiche. Poi e iniziata una 
frana, ienta ma inesora-
bile, che non sembra an
cora arrestarsi . 

Se ne parla dapertut to. 
Nei negozi, sopratutto. Le 
madri di famiglia non fan-
no in tempo a registra-
re che oggi e aumentato 
il prosciutto e quindi ri-
piegano sul formaggio, che 
il giorno dopo sentono 
dirsi che anche quello e 
aumentato. « Ma come 
mai? » — chiedono al nego-
7iante. «Che volete farci: 
e aumentato». II mistero 
dei prezzi. Proviamo a spie
garcelo non sul terreno teo
rico ma dei fatti. 

La prima spinta all'au-
mento dei prezzi l'ha da
ta senza dubbio il gover-
no. Ricordiamo alcune tap-
pe e facciamo un po' di 
conti. Nell'estate del 1966 
il governo aveva necessita 
di finanziare alcune leggi. 
Dove mise mano? Cercb 
di fare pagare piu tasse 
ai ricchi? Neanche per so-
gno. Aumento 1' imposta 
sulle bevande gassate e 
suH'energia per uso elet-
trodomestico. Dieci lire in 
piu per una bottiglia di 
acqua minerale: chi se ne 
accorge? E ' s tato calcola-
to che per fare un bagno 
caldo la imposta sulla «in-
dustr ia lc» incideva prima 
per circa 10 lire: dopo l'au-
mento incide per 15 lire. 
Chi se ne accorge? Eppu-
re l 'aumento della impo
s ta sull'elettricita sottras-
se ai bilanci famigliari 60 
miliardi di lire l'anno. 

Venne l'alluvione e il pae-
se doveva esprimere la pro
pria solidarieta con le zo
ne colpite. Ma, ancora una 
volta, chi pag6? II gover
no aumentb le imposte di 
ricchezza mobile del 10 per 
cento con un nuovo aggra-
vio sopratut to sulle buste 
paga le uniche che alia 
tassazione non possono 
sfuggire. Nello stesso tem
po il governo prelevb dai 
fondi della Previdenza So-
ciale circa trecento miliar
di e dopo aver provocato 
in questo modo il deficit 
si rivolse ai pensionati 
per dire: di aumenti non 
se ne parla! Poi gli aumen
ti delle tariffe. Prima, po
co tempo fa, quelle posta-
li. Ora sembra la volta dl 
quelle dei treni. Nello stes
so tempo si va verso l'ini-
d o dell'applicazione dello 
sblocco dei fitti: non sa
ranno colpiti soltanto quel-
li del dp r imo scaglionev 
— che sono poi non po-
chi, mezzo milione di fami
glie — ma tutti perche il 
semplice annuncio dello 
sblocco ha messo in moto 
tin meccanismo di rialzo 
dl tutte le pigioni. 

I prezzi sono come le 
ciliege: uno tira l'altro, 
un aumento si ripercuote 
inevitabilmente su tutto il 
sistema. Ma vi sono altre 
cause per spiegare la nuo 
va ondata di carovita L'a 
gricoltura non reggc non 
tiene il passo con ' consu 
mi e questo si riflelle sul 
prezzi. Anche perche il com-
merclo dei generi allmenta 
ri continua ad essere do-
minato dalla mafia e dalla 
a m m o m di vecchlo • nuo

vo stile (1 Pascalone 'e No 
la e certe societa moder-
nissime, per intenderci) 
Per cui ci6 che viene pa-
gato al contadino dieci li
re viene venduto ai consu-
matori a trenta o cinquan-
ta (e il caso della frutta 
e della verdura) senza 
neanche che i dettaglianti 
abbiano fatto grandi gua-
dagni. E' evidente poi che 
basta 1'annuncio di un 
prossimo aumento delle 
tariffe ferroviarie — e 
quindi di t rasporto delle 
merci — per dare modo 
a chi domina il mercato, 
di apportare gia ora mag-
giorazioni ai prezzi. 

Infine vi sono altre ra-
gioni che provocano lo 
scatto in avanti dei prez
zi. Si t rat ta di fenomeni 
che incidono direttamente 
sull 'andamento dei consu-
mi. In Italia c'e chi non 
sa come mettere insieme 
il pranzo con la cena: so
no la massa dei lavorato-
ri, operai, impiegati stata-
li e privati delle categorie 
piu basse, il piccolo arti-
giano, il piccolissimo com-
merciante, e poi i pensio
nati dell 'INPS e tante al
tre categorie. Ma accanto 
ad essi — a comporre la 
massa eterogenea che vie
ne chlamata col termine 
«consumator i» — ce ne 
sono altri. L'ltalia ricca 
Che e l'ltalia non soltanto 
dei padroni ma di una se 
rie di individui (quanti 
sono?) che non fanno nul
la o quasi ma vivor.o da 
pascia. I loro consumi in-
fluiscono su tut ta la scala 
dei prezzi. E quindi le cen-
tomila lire di salario — 
che poi non sono nean he 
una media — oggi non ba-
stano piu o per meglio di
re bastano ancor meno di 
un anno fa. 

Mistero del prezzi? Un 
mistero facile ad essere 
svelato, almeno in grande 
parte. Almeno per com-
prendere di chi e la col
pa se il carovi'a sale e 
chi paga tut to cio. 

Diamante Limiti 

Aiutatemi: voglio 
riavere mia figlia 
« Non c'fe legge che si interessa di me... lo sono una madre come tante altre: non avendo larghe 
possibility finanziarie non posso nemmeno abbracciare le mie figlie» - Una lunga battaglia contro 
una legge crudele e assurda - Sandra Milo ce l'ha fatta perche «ne aveva i mezzi»: ma le altre? 

«Non Ce una legge che 
si interesst di me. Chi ha 
denari, chi pud, come alte 
personalita, attrici del ci 
nema, riesce ad ottenere 
facilitaztoni, permessi, affi 
damentl.lo sono una ma-
dre, solo una madre come 
tante altre: non avendo lar 
ghe possibilitd finanziarie 
non posso nemmeno ab
bracciare le mie figlte, 
neanche affrontare le spe-
se per sollecitare simili 
processi..» 

In queste poche righe. 
Adalgisa Javazzo, che ha 
scritto una lunga accorata 
lettera al nostro giornale, 
riassume tutto il suo dram-
ma, tutta la crudele inc/iu-
stizia della sua condizione. 
La prima volta che fu se
parata dalla sua bambina 
Rosalia, fu un anno fa, 
quando alia porta della sua 
casa fiorentina bussarono 
gli agenti della questura. 
Rosalia senti allora volare 
nell'aria una parola, che 
voleva essere una giustifi-
caztone per il male che le 
veniva fatto: «adulteri >•. 
// suo papa, Salvatore, la 
sua mamma, Adalgisa, non 
erano sposati. Per questo 
dovevano andare in curce-
re. Cosl voleva la legge, al
ia quale si era rivolto un 
uomo che Rosalia non ave
va mai conosciuto, Giusep
pe Castagna, il legittimo 
marito di Adalgisa Javazzo. 

« Sard per poco » cercb 
di spiegare Adalgisa ilia 
sua bambina piu grande. 
Una spiegazione frettolosa, 
fra le lacrime, con gli agen
ti che aspettavano sulla 
porta. 

Ma non sarebbe stato 
cost. Al convento delle suo 
re, dove Rosalia aspettb 
per lunghi mesi sua madre, 
doveva invece presentarsi 
propria Giuseppe Castagna, 
quell'uomo che Rosalia 
non conosceva, ma che ora 
te diceva: «Sono io tuo 

Di villaggio in villaggio portano notizie e leggende 

CANTASTORIE SICILIANI 
POETI DELLA CRONACA 

Franco Tringale, il «trovatore d'ltalia 1967 »s i definisce folkcronista - La morte di Bandini e la tragedia di Cape Kennedy sul 
ritmo di una nenia - La Congregazione degli Orbi nel '61 - II «Lamentu pi la morti di Turiddu Carnivali» e le due stone di Giuliano 

CATANIA, ottobre 
Alia scsta edtzwne della sa-

gra nazionale dei cantastone, 
tenutast a Ptacenza nella pit-
toresca cornice del duecente-
sco Palazzo gotico, i sicilia-
m hanno fatto da mattatorv 
il titolo di «Trovatore d'lta
lia 1967 » e andato appunto ad 
un siciliano. Franco Tringale, 
origtnario della provincia dl 
Catania (che e un po' la ca
pitate dei cantastone). Cio e 
valso finalmente a richiama-
re I'attenzione dell'opinione 
pubblica su questi rapsodt po-
polari, sulla loro secolare attt-
vita, sulla funzione che essi 
hanno esercitato neVa cultu-
ra e nella societa sicilwne. Di 
villaggio in villaggio, tl canta
stone si sposta conttnuamen-
te, intervenendo a feste e a 
fiere di paese (nelle grandi 
citta, onnat, questt canton po-
polari 5i mcontrano con un 
pubblico disincantato che non 
It apprezza a sufficienza). E' 
il cantastone, con il suo len
to ed instancabile girovagare 
di paese tn paese, di masse-
ria in masseria, a portare nel
le campagne isolane le ultime 
novita della cronaca nera, gli 
echi della vita cittadina, la no-
tizia dei grandi awenimenti 
mondiali (della morte di Ban
dini alia tragedia dt Cape Ken
nedy;, arricchendoli con t suoi 
versi, presentandoh come un 
racconto spicciolo per bambt-
m, con una ingenuita ed una 
semplicita tneguagliabih Set 
piccoli centn, tl cantastone 
assume tl molo dt «giornale 
parlante» (folkcronista, ama 
dejimrst Franco Tnngalej, dif-
jondendo di preferenza le no
tizie che maggiormente colpi-
scono la fantasia popolare: vi 
cende di innamorott, storte 
truculente di sangue e di de-
litti, scandali, foscht drammt 
deWonore. 

Mentre tutti seguono la bal-
lata, sul grande carteUone (do
ve la storia e sceneggiata tn 
tanti quadretti vtvactsstmi che 
ncordano git ex-voto o le fian-
cate carattenstiche dei carret-
tt sictltant) tl cantastone o tl 
suo aiutante tndicano con u 
na lunga bacchelta il nqua 
dro corrtspondente all'azione 
che viene descntta in quel 

momento. tl cantastone npren 
de nelle sue nerue struggentt 
epxsodi realment* accadutt, o-
perando verb ndlo spunto 
cronachistlco una trasfigura-
zione poettca e musicale e pie-
gandolo alia ma $*n$ibUUa di 

tnterprete moderno. Essentia-
le e per il cantastorie il sa-
persl imporre al suo pubbli
co grazie alia sua vena poett
ca, alia sua sensibilita, alia 
sua comumcativa, ma soprat-
tutto grazie alia foga ed alia 
passione che trasfonde nei 
suot raccontt. 

Una funzione importante eb-
bero nei secolt scorsi t canta
storie siciliani (detti anche 
• orbi a), che sono, come af-
ferma Paolo Toschi, i direttt 
discendenti degli antichi «jo-
culares mom joculatores », gli 
ultimi tardl eredi dl una va-
sttssima famiglia che percor-
se un tempo tutta VEuropa 
civile: ad essi va tl mento dt 
aver diffusa in modo capilla-
re il componimento popolare. 

Va inoltre riconosciuta agli 
«orbi 9 (che fin dal 1661 si 
erano costituitt in congrega
zione con sede nell'atrto del
la Casa professa dei gesuiti 
in Palermo) una parte impor
tante nella formazione e nel 
risveglto delle coscienze fra i 
celi piii umili tn Sicilia. 

Afferma in propostto tn « Hi-
sorgimento e societa nei con
ti popolari siciliani» il piu 
autorevole studioso dei pro-
blemi del folklore siciliano, 
Anlonino Uccello: <A questi uo> 
mint dobbiamo tn parte la 
creaztone o, del tutto, la dtf-
Jusione dei compommenti Jio-
nti tntorno alle condtztonl dt 
rtta delle masse popolan nel
le campagne ed tn cttta. tn
torno alle msurreztom del 
1812, del 1820. tel 1837. del 
1848-49, alle lotte che condusse 
ro alio sbarco del Mille, at va 
ri eptsodt ed alle battaglie 
che ne segutrono, at fattt di 
Palermo nel 1866. Ad essi spet-
ta portare tn ogni angolo del
la Sicilia ogni aorta di prote-
sta, contro le prime leve o 
contro I'oppressione fiscale o 
contro la monarchia sabauda; 
ad essi spctta dare voce ap
passionato e tagliente alle sof-
ferenze di un popolo inganna-
to e sfruttato e registrare con 
acuta sensibilitb i pnmi, tn-
certt seam che una nuova co 
saenza sta nascendo fra le 
masse » 

/ cantastone molto spesso si 
nfanno a canti e leggende che 
nsalgono ad una tradizione o-
rale oecchia dl parecchi seco-
li, atttngendo (con manomis-
siont ed adattamenti) al patn 
monio interessantissimo dei 
canti popolari e tramandando 
vtri « propri frammtnti del' 

la cultura popolare stctliana: 
in genere, perb, essi creano 
ex novo; « la loro attivita ». di
ce Antonino Uccello, t si svol 
ge al limite dt quella tinea dt 
sutura ideale che corre tra u-
na cultura di tipq popolare, 
il cui organo principale e rap 
presentato ancora dalla tradi
zione orale, e la cultura piu 
elaborata e arttcolata delle 
classi dominanti». 

Ma i cantastorie odiernl so
no sempre fedeli a queste glo-
riose tradizioni? Fa rilevare 
polemicamente Leonardo Seta-
seta che spesso le loro storte 
€ debbono obbedire a una pre-
cisa richiesta, non contrasta-
re al sentimento della piazza, 
muoversi senza scartl nella 
leggenda*. ed alcuni di esst 
mostrano la tendenza a sacn-
ficare la verita al gusto del 
pubblico; nell'aggiornare il lo 
ro repertorio, non di rado co 
storo sottopongono ad un pro 
cesso deformante i fatti di cro 
naca viva da cui traggono ispi-
razione, cantando aspetti dele-
riori ed arcaici del costume 
dell'isola, condendo le loro sto-
rie di gelosia e di passione, dt 
vendetta e di onore. Cosi, ac
canto a coloro che sono parti 
colarmente sensibUi alle istan-
ze dt rirrnovamento e di lot 
ta (Ciccio Busacca partecipa 
alle occupazioni di terra, alle 
marce per la rinascita dello 
regione. alle manifestazioni pe-
la pace, cantando il « Lamen 
tu pi la morti di Turiddu Car 
ntvali v), trovtamo quellt che 
non disdegnano di celebrcre 
le gesta del bandito Ghdiar.o. 
ben sapendo che fra le mas 
se contadine soprawive tut 
tora la leggenda del brigante 
cavalleresco. nobile, pietoso. 
galante. 

Da che esistono, % cantasto
rie hanno sempre assecor.da-
to U sentimento popolare, e 
per non deludere U pubblico 
molU di essi non osano con-
trawenire alia regola dl pre-
sentare Giuliano come un eroe 
cavalleresco: per questo Igna-
zio Buttitta ha tntttolato un 
suo compontmento, cor. chia 
ro tntento polemtco, « La ve 
ra stona di Salvatore Gtulta 
no ». rappresentando U bandt 
to per quello che e, istcariu 
dt mafia e dt oarunt • Un uo 
mo che non si pub tdeallzzare, 
quindi, ma che I necessarto 
vedere comb, perche la sua 
storia sia un atto di accusa 
contro la societa e cottro quel' 
te etesM dirigente to out U 

Ciccio Busacca, cantasferl* siciliano, partecipa alia occupazfoni 
di tarra, alia marca per la rinascita dalla ragiona, • per la paca 

bandUo, per Bcopt di corner-
vazione padronale ed eletto-
ralistid, era mosso. 

La fantasia popolare ha un 
mito di meno. Ma il poeta non 
se ne duole: 11 suo desideno 
i che il pubblico senta la for 
za nnnovatnee che st spngio 
na dalla venta della sua sto 
na L'esempto di Ignazio But 
titta pub e deve costituire u-
na esortazione a tutti t canta 
storie della nostra Sicilia ad 
abbandonare i aentieri della 
lacrima facile e dei tospiri 
fumettisttci per una strada 
piu ardua; i loro componimen-
U. imtinaH ai popolo, sono 

scritti nel Itnguaggto del po
polo. con quelle parole che i 
contadmi, i braccianti, gli zol-
fatan usano e che in essi ac-
cendono senttmenti e richia-
mano esperienze. sono model 
latt sull'antma popolare, pla 
smatt sulla realtd stctliana: ta 
li compommenti. per la loro 
enorme forza di comumcazio 
ne con le masse, possono e de-
vono essere un'arma al servt-
zio del popolo, uno strumen-
to di denuncia e quindi dl lot
to e di battaglia. 

Santa Di Paola 

padre. Tu devt venire con 
me, a vivere, ad abitare 
con le tue sorelle, quelle 
altre che tu non conovci, 
ma che sono mie figlie». 
E alle suorc verso le qua
li Rosalia cercava una di 
fesa, chiedevu ancora della 
madre, Giuseppe Castagna 
fecc vedere un fascio di 
carte, di documenti: tutta 
la parete legale contro la 
quale ogni considerazione 
umana si infrangeva. 

Quando Adalgisa Javaz 
so, graziata dal prcsedente 
della Repubblica — quella 
gruzia le risparmib solo 
gli ultimi giorm di galera— 
fu di nuovo libera, Rosalia 
era gia lonlana, a Palermo. 

Da quel momento e co 
mmciata la lunga battaglia 
« senza soldi » di Adalgisa 
Javazzo, una lunga batta 
glta contro gli articolt del 
codice — primo fra tutti 
il 559, quello secondo il 
quale Rosalia, per la leg
ge, non ha una madre e 
un padre per genitori, ma 
solo « due adulteri » — con 
tro la burocrazia, contro 
la lentezza della nostra gtu 
stizia. Solo chi ha denaro, 
chi ha possibilita, trova 
fra te maglie del codice 
quelle falle. quelle scappa 
toie, quei rimedi, queglt 
espedtenti e si, anche quel 
le ragiont umane e civili 
che sono di fatto contenu 
te perfino nelle legislazio 
ni piu arretrate. «Io — 
scrive Adalgisa Javazzo 
nella sua lettera — posso 
solo raccontare la mia sto 
ria, a tutti, attraverso le 
pagine del giornale che 
tanto si interessd al mio 
caso. Sono avvilita e dispe 
rata. Non ho piu visto pra 
ticamente le mie figlie da 
quando vennero affidate i 
Giuseppe Castagna, da 
quando Rosalia mi e sta 
ta da lui disumanamente 
strappata mentre mi tro-
vavo nel carcere di Santa 
Verdiana a Firenze. 

Se la portb via senza 
nemmeno consentirmi un 
abbraccio. Non mi meravi-
glio di lui che fa del tutto 
per strapparla al mio af-
fetlo. Ma possibile che t 
tutori dell'ordine non pen-
sarono che fosse un mio 
dirttto, di rivedere almeno 
una volta mia figlia. di ab
bracciare il mio sangue? 
Giuseppe Castagna pur sa
pendo da parecchi anni che 
la piccola Rosalia e figlia 
mia e di Salvatore Oliva 
— anche se la legge gli ha 
consentito di darle il suo 
nome — fa ti tutto per ven-
dicarsi, non fa altro che 
completare I'opera. Mi sen-
to il cuore continuamente 
straziato dal dolore solo a 
pensare che il Castagna, 
mandando le figlie piii 
grandi a lavorare, tiene Ro
salia in casa sola, senza cu-
stodia, dopo averla priva
ta dell'amore materno... 

till 28 ottobre dell'anno 
scorso «••' doveva svolgere 
a Palermo la causa contro 
Giuseppe Castagna, da me 
querelato. Partii da Firen
ze con le due bambine tn 
braccio, affrontando disa-
gi e spese. Ma il processo 
lo rimandarono perche non 
avevano trovato il domici-
Uo di Castagna e da allo
ra nessuno si e piii fatto 
vivo. In quei giorni spera-
vo almeno dt poter vede
re le mie tre figlie, che 
Castagna tiene con se. Ne 
avevo il diritto perche la 
sentenza del tribunate dt 
Palermo mi consentiva di 
averle con me tutte le do-
meniche. dalle 10 alle 18. 

Purtroppo il Castagna si 
oppose, facendo dire alle 
bambine che erano loro a 
non volermi vedere. Ritor-
nai a Firenze, con il cuore 
gonfio di dolore. Nello 
scorso febbraio tornai a 
Palermo e tanto feci, tanto 
pregai che riuscii ad ave-
re le mie tre figlie Anna, 
Enza e Rosalia per un so
lo giorno. Fu allora che 
Giuseppe Castagna, in pre-
senza di tutori della legge, 
si impegnb che mi atrrebbe 
affidato almeno la piccola 
Rosalia. Si impegnb anche 
per iscrilto. E invece fu 
un'amara delusione: subito 
dopo si trasferi da Paler
mo con le figlie in una 
destinazione a me ignota. 

« Dopo sette mesi di con
tinue ricerche sono riusci-
ta, io, a furia di indagini 
e di domande, a sapere il 
suo nuovo indirizzo: Casar-
sa Della Delizia, Viale del 
la Rtmembranza 34 — Udi-
ne. 

* Io sono una madre dt 
sei figlie e I'affetto mater
no per tutte e uguale, il 
dolore che provo al cuore 
per quelle lontano da me 
• perb indescriviblle, Non 

so put che fare. Chwclo atu-
to perche si possa abbrc-
viare questo strazio che 
puo provare una madre che 
non ha mczzi. che non ha 
possibilitd dt difesa contro 
un uomo che vuol conti-
nuare a vendwarsi cosi cm 
delmente contro di lei c 
contro una bambina. Vi 
ringrazlo e saluto Adal
gisa Javazzo. » 

La storia di questa don
na racchiude in se tutti i 
nodi, tutte le assurditd che 
ancora oggi impediscono a 
una famiglia di vivere se-
renamentc, di allevare con 
affetto e amore t ftgh che 
da questa famiglia sono na 
tl. A nche Sandra Milo 
scrisse, molto tempo fa. 
una lettera simile, chwden 
do aiuto c chiedendo, a no 
me di tutte le niacin, die 
queste assurdita vcmssero 
una volta per tutte cancel 
late. Per lei e per le altre. 
Poi ha combattuto la sua 
battaglia da sola lo vote 

va, « ne aveva i viczzt» — 
come dice Adalgisa Javaz
zo — e forse ci e riuscitu. 
Ma per tutte le altre. per 
tutte le donne come Adal
gisa — c sono certo mi-
gliaia e migliaia nel nostro 
paese — non sembra esser-
ci spcranza. Le leggi at-
tuali sono inadeguate; an
che quando offrono qual
che spiraglio si rivclano 
uno strumento difficile c 
costoso da interpretare. La 
burocrazia, il cammino del
ta giustizia diventa sempre 
piu lento, sempre piu ar
dua Ma put lento ancora 
sembra il cammino di quel
le riforrnc che tl paese sol 
lecita da tempo 

Inlanto, migliaia c 
migliaia di uomtni e di 
donne attendono una rispo 
sta precisa a sttuaziont in 
sostentbili e drammatwhe, 
la stessa che mvoca Adal-
gtsa Javazzo 

e. b. 

Adalgisa Javazzo con la piu piccola delle sue bambine 

Smenlita dall'ISTAT I'euforia dei fogli governativi 

IL 70% DEGLI 
ITALIAN! NON 

VA IN VACANZA 
Qualche settimana fa la 

stampa governativa — e 
quella padronale — erano 
euforiche: Avete visto? Mi-
lioni di italiani vanno in 
vacanza. Che volete dJ piu? 

La polemics, manco a 
dirlo, era tut ta stnimenta-
le. Tendeva cioe a dimostra-
re che se e vero che sono 
aumentati la produttivita 
e U profitto capitalistico 
e anche vero che sono sen 
sibilmente migliorate anche 
le condizioni di vita delle 
masse lavoratrici e popo
lari. Tendeva, soprattutto, 
a * smontare» la tesi dei 
sindacati che si andavano 
pronunciando per una im 
mediata ripresa delle lotte 
rivendicative alio scopo di 
adeguare le capacita di 
acquisto dei Iavoratori al-
1'accresciuto costo della 
vita. 

Faceva effetto, d'altra 
parte, presentare ai let to 
ri dei giornah un'Itaha fe-
lice. quasi tutta in vacan
za, dispersa sui monti e 
sulle spiagge. Era un'im-
magine felice, ottimista, 
gaudiosa. Non solo siamo 
al secondo boom economl-
co, dicevano i giornali, ma 
siamo anche alia fase del 
benessere sociale generale. 
Perche allora turoare l'idil-
lio? Perche compromettere 
un cos) limpido equilibrio 
con nuove battaglie sinda-
cali? Ed ecco che le ci 
fre e gh elaborati de» tec-
nici 1ST AT scoprono. come 
suol dirsi, gli altarini 

Le ultime statistiche pub 
blicate dell'Istituto riguar-
dano il 1965, sono cioe 

x vecchie», ma la situazio-
ne, da allora, e rimasta 
sostanzialmente immutata. 
Nell'ultimo anno, anzi, le 

condizioni del Iavoratori, 
almeno in alcuni settorl, 
sono andate peggiorando 
soprattutto in dipendenza 
dei « processi di razionaliz-
zazione» in corso in mol 
te fabbriche 

Nell'anno considerato — 
senve llSTAT — a sul com 
plesso di 14 milioni e 972 
mila famiglie esistenti in 
Italia, 4 milioni e 482 mi 
la hanno avuto almeno un 
componente che ha goduto 
delle vacanze (30 per cen 
to del totale). Di queste 
4 milioni e 482 mila fami
glie. 2 milioni e 484 mila 
sono andate in vacanza con 
tutti i componenti, mentre 
per un milione e 998 fami
glie e andata in vacanza 
solo una parte dei compo
nenti ». Chiacchiere a par
te, dunque, quasi und i 
milioni di famiglie italia-
ne (70 per cento) non e an 
data in fene. E non si trat
ta soltanto delle povere 
raccoghtrici d'ohva o di 
gelsomino del Mezzogior-
no, ne dei braccianti pu-
gliesi, ne dei montan".ri ve-
neti, o dei mezzadri mar-
chigiani, ma di uomini e 
donne che lavorano nelle 
citta, che vivono nelle citta, 
che sono quindi a contatto 
diretto con la civilte dei 
consumi. Sta di fatto, co
me rivela l lSTAT, che la 
meta di queste famiglie 
a non e andata tn vacan 

per ragioni «conomi 
che », perche cioe non -e-
vr soldi, perche nrn » 
cipava di ruel «t benessere 
sociale generale » che i pro
pagandist! del centro-sini-
s t ra e gli esaltatori del si
stema n*mno cosi » lu- o 
predica te «4 i 

Giulio Silvt 
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