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L'AUMENTO DEL COSTO DELLA VITA 
In quattro annl II costo della vita * aumenlato In Italia dl oltre II 20 par 

cento. N09II stestl annl quasi mezzo trillions dl donne hanno perto II lavoroi mezzo 
mllione dl famlglle in cul entravano due buste paga oggi ne ricevono una tola. LI* 
cenzlamentl, rlduzloni dl orarlo, pension! Inchlodate a minimi dl fame, rappresenteno 
I'altro bracclo della tenaglla che ichlaccla II bilanclo della famlglle del lavoratorl. 

Le vere 
colpe 
(altro che 
divorzio) 
I nostri avversari parlano della fa-

miglia come di una cosa sospesa per 
aria, come di una cosa astratta. Ma 
la famiglia e un nucleo concreto. Le 
famiglie italiane , siamo noi. snno gli 
uomini, le donne e i bambini che co 
nosciamo. i vicini di casa. I'opera'o 
e sua moglie, il contadino e i suni 
vecchi. 1'impiegato. la casalinga lo 
emigrante e il figlio dell'emigrante. lo 
studente. la commessa. Tutti coloro. 
insomnia, che sono i protagonist! della 
vita sociale sono anche i protagoni
st! della vita familiare. 

Vediamo allora come vivono. Si pud 
dire che gli affetti siano liberi di e-
sprimersi? Diciamo piuttosto che tra 
ogni membro della famiglia. a divi-
dere. a spezzare. a portare danni si 
alzano ostacoli spesso insormontabili. 
Gli ostacoli non sono certo 1'istituto 
del divorzio come vorrebbero far cre
dere coloro che sono interessati a 
tacere i mali veri della famiglia. 

Questi bugiardi vengono clamorosa- . 
mente smentiti dalle cifre: poche mi-
gliaia di divorziati in Italia, cine i cit-
tadini con un matrimonio gia fallito 
alle spalle (e non legioni di libertini 
pronti a moltiplicare i matrimoni c al-
l'americana *). Questi bugiardi e falsi 
moralisti devono piuttosto essere mes-
si di fronte ai peccati capitali della 
societa italiana: e lo sviluppo eeono-
mico distorto. a favore dei grandi mo-
nopoli. che infatti ha creato e crea 
gli ostacoli contro la famiglia 

Un bracciante pugliese lavnra 108 
ginrnate all'anno. suadagna in tuMo 
300 000 lire, fara 1'emigrante «volan 
te» per tre mesi d'inverno. si sob 
barchera a fatiche mal remunerate 
quando ne trovera l'oocasinne Dovra 
auindi rhiedpre sin malsradn a mn 
glie e figli quell'austerita che nel Mez-
zogiorno e una regola imposta dalle 
classi dirieenti. non dal e destino >. 

II salario medio di un operaio ita-
liano: meno di 130 000 lire, calcolan-
do da un lato il < tetto * massimo di 
un superspecializzato e dall'altro il 
grande esercito degli addetti allp man
sion! mpno omlifiratp P df"»li pdd»-tti 
ai settori meno remunerate Faccia-
nio i conti in tasca alia famiglia che 
vede entrare a fine mese la busta pa
ga di 80 000 lire fun calzaturiere) o 
anche alia famiglia media presa in 
esame dalle statistiche. con le sue 
(scarse) 130 000 lire Nell'uno e nel-
1'altro caso. se altri familiari non han
no la e fortuna » di un lavnro. c'e il 
cnmbattimpnto quntidiano per far com-
binare I'affitto con il v;tto. la bol-
letta della luce con i soldi del tram. 

La grande maggioranza delle fami
glie esaurisce insomma tutte le sue 
energie nel Ingorante sfor7o per so-
pravvivere S'inffeena. attraverio il 
mutuo soccorso »ra mantn p moff'ie. 
tra cenitnri e ficli per crpare il "?ur 
rogato di quplln rhe la sorieta rvm le 
sa e non IP vmle dare- dall'T*<;".t«-n 
ta ai vecchi alia mra e alia edura-
zione dei bambini La famislia e co-
si snffocata nella casa e dpve di-
fender^j dallp ansii^'ip m;it'"-*li dnl 
la vita quotidiana. Le e proibito. nei 
fatti. di apnrsi all'esterno. di u^are il 
tempo libero, di appropriarsi di cul-
tura. di arricchirsi di idee e anche 
di volonta di hattaglia nel contatto 
con gli altri. Chi rie^ce. nonnstante 
tutto. a non perdere ne cnntatti pster-
ni ne volonta di lotta. lo fa a prez7T 
di altri sacrifici 

L'espmpio p'ii illumtnanie della ca-
sa-fabbnca e dato da qupl milione di 
famiclie italiane dove il l?vnro a tfo-
njici/io impegna non snltantn la ma-
dre. come \TJO1P la trad'Z'one. ma an
che il padre quanrin ha finito i turni 
in fabbrica. e perfino i bambini La 
industria. la grande indiiftria modpr-
na per la quale l'T'alia e eiunta al s^t-
timo posto nel mondo, si e costruita 
anche sulle quindici ore lavorafve del 
la famiglia. con le spese del macchi-
nario a suo carico. con il rumore del
le macchine che spegne lo scambio di 
parole e di idee tra • familiari 

Fra le cifre dei conti la faMca il 
tempo consumato fino all'ultimo mi 
nuto. I'angoscia per il d »mani la fa 
miglia paea un prezzo altis^imn an 
che il prezzo di spntimenti lognrati e 
di convivenze divenute difficili per 
colpa altrui Se e in crisi. e perche 
ancora non si e risolta la crisi di 
una societa che e in grado di cresce-
tt, che pud essere moderna e civile 
ricacciando indietro \ retorl della con-
•ervaiione, i veri nemici della fa-

L'affitto 
come 
un incubo 

TKENTA. quarama. cinquania. settantamila lire in una 
grande citta servono ogni mese alia famiglia per a ve

re un tetto. cioe una stanza o due stanze o tre stanze. E' 
stato calcolato dai sindacati che dalla busta paga dell'ope 
raio viene sottratto dal trenta al cinquanta per cento per pa 
gare la taglia dell'affitto « libero >. Nel primo programma 
di sviluppo economico si prevedeva che nel 1970 il fabbi-
sogno di abitazioni sarebbe stato di circa 11 milioni di stan
ze. Se molte sono state costruite. sono soprattutto quelle di 
lusso. con nfimture di lusso. con prezzi di lusso e. quin 
di. con inquilim di lusso o addirittura disabitate. Intanto. 
I'tndice di affollamento per I'ltalia resta altissimo: ci si pi-
gia anche nei tetti a Torino, per esempio. quando si e im 
migrati in cerca del < posto *. mentre le statistiche abbas 
sano la media calcolando sia le case di lusso con tanti la 
call per poche persone sia le case di campagna — sempre 

piu diroccale. pnve di servizi. wabilabih — c ricca > e « am-
pia > dimora di vecchi coniugi. Le statistiche se ne infischia-
no di dire che quelle due persone sono le ultime della fa
miglia a resta re sulla terra, a resistere in quelta casa. L'e-
dilizia pubblica. che dovrebbe sfornare abitazioni con affit-
ti accessibili, rappresentava nel 1968 soltanto il 7 per cen
to di tutte le abitazioni costruite: 93 su cento case erano fat-
te dagli speculator! edilizi che cosi hanno anche determ: 
nato lo sviluppo. a modo loro. delle citta. La famiglia si e 
trovata e si trova a dar la caccia al < tetto >, a prezzi eso-
si. quando avrebbe diritto a una casa a basso costo, piu 
tutti i servizi sociali indispensabili. in un quartiere attrez 
zato per far vivere bene la famiglia e la comunita. in una 
citta umana. Quando una stanza e divisa per due. per quat 
tro fino ai limiti inumani dei tuguri. quando il fine-mese e 
visto come un incubo. quando la casalinga si ammazza di 
fatica. quale € unita * si trova al focolare? 

Chi meno ha 
e piu 
tassato 

CHI meno ha piu paga: sembra una forzatura polemica. 
invece e il principio reale. anche se non scritto. su cui 

si basa il sistema fiscale italiano. Parlano le cifre: 1 lavo-
ratori dipendenti — operai, impiegati. braccianti — che ri 
cevono in salan circa il 56 per cento del redd 1 to nazionale. 
cnnlnbuiscono per il 78 per cento aile entrate complessive 
del fisco 

La rapma sul salario del lavoratore e sul bilancio della 
sua famiglia. passa attraverso voci essenziali alia soprav 
vivenza: su un chilo di came, la massaia paga circa 700 
lire di imposte. una nella fetta di nutnmentn sottratta al 
pasto quntidiano: le tasse falcidiano lo zucchero. la pasta. 

perfino il pane. Mentre i ricchi imbrogliano lo stato con 
cinquemila miliardi di evasioni fiscali. sono le famiglie dei 
poveri. degli operai, dei contadini. degli impiegati e le fami
glie del ceto medio a pagare anche per i ricchi. 

Pagano sulla loro pelle. ritagiiando dai bilanci anche le 
briciole di «superfluo >: un cinema, un libro. una gita al 
mare, i pochi sorrisi della vita quotidiana. In cambio. lo 
stato non gli da ne servizi per rendere la vita meno du 
ra. ne case osp.lah per rendere serena la convivenza, ne 
aiuto e assistenza per allevare ed educare i figli: e questa 
la vera faccia di chi proclama nei comizi e sui manifest! 
di voler difendere la famiglia italiana. 

La spesa: 
i conti che 
332. tornano 

MANGIAMO meno polenta e piu came, scnveva tnonfan 
te. in un grusso titolo. un giornale caro ai padroni. 

pochi giorni fa E' vero: non siamo piu ai tempi della pel 
lagra. la civilia e andata avanti. ma a che prezzo? Quanto 
paghiamo. quantu paga la famiglia del lavoratore. per nu 
trire meglio i figli che crescono. e anche per riprodurre le 
energie distrutte dal ntmo del lavnro in fabbrica. dal caos del 
traffico. dalle mille ossessmni della vita di oggi? 

Secondo le statistiche ufficiali dell'ISTAT per il 1970 (e 
quindi in difetlo nspelto ai prezzi di oggi). la spesa setti 
manale di ogni italiano per soli genen alimentan e stata «ii 
5.183 lire Ogni mese. dunque. I'italiano medio ha speso per 
nutnrsi 20 732 lire: una famiglia di quattro persone ha 
scritto nel bilanco. alia voce t alimentazione >. 82 928 lire. 

Che cosa e ' rimasto allora. del salario dell'operaio — 

129. 130 mila lire al mese in media — per tutto il resfo, toltt 
le venti o trenta mila in media (ma si tratta di medie fa 
sulle) che se ne sono andate per un altro bisogno vitale co 
me quello dell'affitto? 

La < fettina > quotidiana 6 salita negli ultimi due o tre 
anni. alle vertiginose 250. 300 lire all'etto; il burro si paga. 
nelle grandi citta. attorno alle 250 lire aU'etto; il latte e 
quasi raddoppiato di prezzo negli ultimi 4 5 anni. fino a rag 
giungere le 140150 lire al litre; il prosciuttn tocca le 400 
lire all'etto. e si potrebbe continuare. 

Forse. a questo punlo. 1 padroni e gli amici dei padro 
ni. che per I'unita della famiglia sono disposti a fare tutto 
purche non si tocchino i loro profitli. sono pronti a consi 
gliarci di tornare alia polenta, magari facendone vantare il 
valore alimentare da qualche illustre dietologo. 

Un salario 
di 115.000 
al mese 

lire 

/^UADAGNO, 115 mila lire al mese compresi gli assegni 
" Non bastano. naturalmente: per questo devo fare 

qualche lavoro saltuano nelle ore libere > Chi parla e un 
operant di Torino. 33 anni. da quattro anru alia FIAT, in 
una intervisia a un giornale di quella citta 

Vive con la moglie e la loro hambina di setle anni ir. 
un alloggio formato da una camera e una cucina La bim 
ba dorme nell'mgresso Manto e moglie. parlando con Tin 
tervistatore. gli nvelano 1 c segreti » del loro bilancio. 

« Per I'alloggio — compreso il riscaldamento — spendia 
mo 32 mila lire al mese. A mia moglie dd 60 mila lire. Ci 
fa uscire U vitto. spesa per luce, gas e qualche quaderno 
per la scuola. Io spendo in media miUe lire al giorno tra 
benzina, sigarette e caff*>. 

E par vettirai? «Coo k tntrato axtra, Un mete sull'ai-

tro, si aggirano sulle 12 mila lire. Ma ci limitiamo al mas 
simo ». La moglie lira le fila del colloquio: 

< Facciamo un mucchio di sacrifici, per riuscire a vive 
re decorosamenle. aguzzando I'ingegno e facendo miracol. 
di butina volonta La spina della nostra vita familiare c 
I'alloggio Se avessimo una camera in piu, anche piccolina 
la bimba nun sarebbe cosi sacrificata e tutte le altre nnun 
ce ci sembrerebbero piu facili Ma non possiamo pagan 
di piu. Ci6 che paghiamo qui ci porta via gia una be\h 
fetta di salario ». 

Lavoro, sacrifici, rinunce: fra questi tre poll si consuma 
giorno dopo giorno, la vita della famiglia operaia. E gli af 
fetti? e la cultura? e l'amore? No, questi valori di ad i 
predicatori ipocritj si riempiono la bocca, sono troppo «ca
rl» per poter cntrare io un bilancio di 115 mila lira al meae. 

Quando 
ci rubano 
perfino 
il tempo 

Una societa disorganizzata ruba alle 
famiglie soldi per la casa, per la spe
sa, per tutte le necessita vitali: un 
sovrapprezzo imposto dagli speculator^ 
dai grandi monopoli, dai gruppi che 
ancora riescono a imporre alio Stato 
scelte e indirizzi a favore del profitto, 
non della collettivita. Prendiamo un 
esempio, i trasporti. La politica fatta 
in questi anni e stata tutta orientata 
a favorire il consumo privato e a man-
dare in malora il trasporto pubblico. 
Nelle grandi citta, i cittadini perdono 
ore e ore negli ingorghi, sugli auto
bus sovraffollati come nelle automo-
bili comprate a caro prezzo nell'il-
lusione (favorita dagli slogan dell'in 
dustria automobilistica) di correre di 
piu, di andare piu in fretta. 

E' cos! che oltre al furto materiale, 
le famiglie subiscono un furto piu sot-
tile ma non' meno vergognoso: ven
gono derubate del tempo, di ore e di 
minuti che potrebbero essere prezio-
si per leggere, per incontrarsi, per 
stare insieme dopo la pesante giorna-
ta lavorativa. 

II c tempo libero > e sempre meno 
o non esiste affatto: 1'operaio e stri-
tolato dai ritmi e dagli straordinari; 
la lavoratrice fa il suo turno in fab 
brica. allunga il suo orario sugli auto 
bus, continua praticamente a lavorare 
ton la doppia fatica che l'aspetta a 
casa; la casalinga non conosce nem-
meno il riposo della domenica; e cosi 
i contadini; chi si arrangia per arro 
tondare le entrate con un'attivi'ta in 
piu; gli studenti-lavoratori. Tutti si 
vedono sottrarre ingiustamente una 
parte del proprio tempo. Perfino i quar-
tieri-dormitorio eretti dalla speculazio 
ne nelle squallide e malservite peri 
ferie contribuiscono a rubare tempo, de 
nari e anche salute: la casa lontana 
dal luogo di lavoro, il verde che man 
ca, il mercato collocato a caso nel so 
lo spazio lasciato disponibile, la scuola 
per i figli a volte da raggiungere ad 
dirittura in un altro quartiere rap 
presentano tanti fattori che addizio 
nati danno una somma paurosa di quo 
tidiani sprechi di energie. 

Disagi. fatica. stanchezza che si ac-
cumulano per i genitori e anche per 
i bambini: il loro tempo scorre nei 
doveri, non basta piu per i diritti, che 
sono anche quelli di vivere una vita 
affettiva piena, di avere tempo anche 
per la famiglia. 

AlPultimo 
posto i 
diritti del 
bambino 

Anche il bambino e nella stretta 
della societa disumana, costruita sul
la misura del profitto. Anche il bam
bino paga, in un paese come il nostro 
dove si esalta la Mamma soltanto a 
parole, e si fa la retorica del figlio. 
la « creatura >, al centro degli interes-
si, deH'amore, dei sacrifici di tutti. 

L'ltalia e il paese dove il bambino, 
se e figlio di poveri, ha trentadue pos
sibility su mille di morire appena nato 
perche non ci sono strutture sanitarie 
e assistenziali che arrivino ad occu-
parsi efficacemente della madre e del 
neonato povero, 

Intanto nelle cliniche di lusso si im-
pianta la macchina per la decompres-
sione. che toglie il dolore del parto alia 
madre, e si dice, fa nascere il bimbo 
piu sano e intelligente. II bimbo ricco 
e gia privilegiato, dunque, dal primo 
vagito; il bimbo povero 6 discriminato 
gia nel grembo della madre, che non 
ha avuto sufficiente riposo, spesso nep-
pure cibo adatto per farlo nascere 
forte. 

Da questo momento il bambino co-
mincia a pagare. Paga con una assi
stenza scarsa e poco qualificata du
rante le ore in cui i genitori vanno a 
lavorare. la mancanza di nidi e di asili. 
paga con la difficolta dell'apprendere 
le insufficienze e la grettezza di unn 
scuola che lo guarda con sospetto o 
addirittura lo isola nei ghetti delle « dif-
ferenziali » perche proviene da una bor-
gata o da una frazione lontana dove 
si parla il dialetto; paga con i peri-
coli morali e materiali delle Iunghe ore 
in strada. la mancanza della scuola a 
tempo pieno, di istituzioni collettive che 
lo aiutino a svilupparsi in armonia. in 
sieme ai suoi coetanei. 

Altro che mammismo, altro che amo 
re per il bambino! La societa disuma
na gli ruba l'amore dei genitori. troppo 
affannati e troppo stanchi per avere il 
tempo di capirlo e di seguirlo. Gli ruba 
il gioco. confinandolo neH'appartamen 
tino di due stanze nella periferia di 
cemento della grande citfa. dove anche 
una palla e un « gioco proibito ^. 

Ai cinquecentomila bambini-lavora 
tori la societa dpi profitto ruba addirit
tura il diritto all'infanzia: e anche per 
loro. per assicurargli una famiglia ve 
ra e un ambiente collettivo amico. che 
il movimento operaio. le forze di sini
stra. il PCI portano avanti la batta 
glia per la trasformazione profonda 
della societa italiana. 

Una politica per 
la famiglia: la DC ha 
tradito 1'impegno 

Quando si trattava di contrastare la legge del divorzio, la DC ha sp. 
stato l'accento sulla priorita da dare, per la famiglia, ai provvedimem. 
sociali. Aveva fatto la grande scoperta di fronte alle argomentazioni de: 
comunisti che indicavano, il divorzio come rimedio per i cittadini il cu: 
matrimonio era gia naufragato. ma collegavano il nuovo istituto alia 
profonda riforma della societa. Riforme per il codice e per le strutture 
economiche del Paese: questo e sempre stato. per i comunisti. il terreno 
di lotta per Hberare le famiglie italiane da tutti i pesi. da tutte le an 
gustie, da tutti gli incubi che le opprimono. Noi restiamo fermi nelle 
nostre idee e nelle nostre battaglie. La DC invece si e smentita subito, 
appena si e spuntato il ricatto, appena la legge del divorzio e stata 
approvata dalla maggioranza dei parlamentari. Gli esponenti piu avan 
zati delta DC hanno passato la mano ai clericali piu ciechi, alleati dei 
f v ! ; : . . tasciando dilagare l'ondata di vuote parole e lasciando cadere 
nell'oblio tutti i buoni propositi. Nella prima relazione di minoranza pre 
sentata alia Camera nel corso della discussione sul divorzio. dagli on.) 
revoli Maria Eletta Martini e Castelli, deputati DC, si affermava: 

c Riteniamo doveroso 1'impegno per la 
attuazione di una "politica per la fami
glia" di tutte le forze sinceramente de-
mocratiche 

c . . . 1'azione politica deve essere 
orientata alia realizzazione di un tipo 
di societa che permetta una autonoma 
crescita della persona attraverso un pro-
cesso di liberazione dai condizionamenti 
posti dalla cosiddetta societa del be-
nessere. ed uno sviluppo autonomo del 
la vita familiare che la sottragga alle 
sollecitazioni di un sistema sociale che. 
se non opportunamente corretto. puo di 
sumanizzarla. 

€ In conseguenza ogni individuo. ogni 
nucleo familiare, deve essere posto a 
un punto di partenza al di sopra del Ii 
mite del bisogno, per potere essere sog 
getto attivo di un processo di crescita 
in un contesto sociale che tuteli e fa 
vorisca la maturazione della coscienza 
morale dei singoli e della famiglia. 

c E' indispensabile una politica urba 
nistica che garantisca alia famiglia n->n 
solo case adeguate. ma mfrastrutture 
sociali accessibili e funzionali. al fine di 
rendere possibile alia famiglia stessa 
una vita pienamente umana e di rela 
zione. adeguata a) nuovo tipo di convi 
venza sociale. 

< Bisogna tendere ad una graduaie n-
duzione ed armonizzazione degli oran 
di lavoro con quelli scolastici e dei ser
vizi sociali. culturali, economici. sani-
•ari. commercial!', in modo da garantire 

il tempo libero alia famiglia unita. 
c Indispensabile ed urgente e la rev. 

sione e la creazione di servizi sociali 
che rispundano ai bisogni specifici del 
la famiglia. non si pongano in sostitu 
zione o in alternativa ad essa. ma l'aiu 
tino nell'esplicazione del suo ruolo e nei 
raggiungimento dei suoi fini. 

c Cio presuppone, nel quadro di un 
sistema di sicurezza sociale, una rifor 
ma organica e globale dell'assistenza. 
che tenga soprattutto conto della dimen 
sione familiare e sia rispettosa dei di
ritti e doveri del cittadino. nelle societa 
intermedie e nella comunita politica. 
Tra i servizi da realizzare su tutto il 
territorio nazionale non e dilazionabile la 
creazione di servizi atti a facilitare la 
vita familiare. e particolarmente, l'isti-
tuzione degli asili-nido. nonche la siste-
mazione giuridico istituzionale di tutta la 
scuola materna di iniziativa stata le <• 
non statale. 

« Problema di vitale importanza per 
lo sviluppo della persona e di conseguen 
za della famiglia e quello della scuola. 

< In particolare si devono porre le 
condizioni effettive perche possa essere 
garantito il diritto alio studio assicu-
rando a tutti I'uguaglianza dei punti di 
partenza. 

« Particolare cura si deve alia som 
ma dei problemi economici. morali. di 
abitazione. di lavoro. incombenti sugli 
emigrant! e sulle loro famiglie, avven-
ga Temigrazione dentro o oltre i limiti 
del territorio nazionaie >. 

Ma la Democrazia Cristiana ha tradito questi impegni, uno per uno. 
facendo una marcia indietro clamorosa. Oggi ai problemi della famiglia, 
che nmasti insoluti si scno ratti piu pnMsanti e piu angosciosi, il partito 
d: maggioranza risponde soltanto con n.anovre «̂ >e vogliono far regre-
dire tutta la situazione politica italiana. affossando le riforme. Sono qve-
ste le manovre da battere. anche neirinteresse delle famiglie. 
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