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La mamma 
lavoratrice 

Dedichiamo interamente quest a puntata al tema del lavoro femminile. L'ango-
lazione i particolare: sono i bambini che raccontano come vedono la mamma, 
sia che slia a casa, o lavora in fabbrica, a scuola, in ufficio. 

Ancora una volta perd il grande successo delta nostra inchiesta ci costringe 
a dare at lettori dell'Unita solo uno spaccato parziale, una perccntuale minima 
delle moltissime lettere che hanno trattato questo argomento. Abbiamo voluto di 
proposito presentare opinioni e sentimenti diversi, anche quando, come per esem-
pio nel caso dell'operaio romano che * ha un principio fisso: che la moglie deve 
rimanere a casa >, si tratta di pareri quasi isolati e certamente non condivisi 
dalla grande maggioranza delle altre «cronache». 

Diffuso invece appare il desiderio dei batnbini di avere la mamma a casa, 
per poterle parlare piii a lungo, per poter giocare o confidarsi con lei. Ma sba-
glierebbc chi ne traesse la conclusione affrettala che i noslri piccoli < corrispon-
denti» sono contrari al lavoro estemo della madre. Basta leggere con attenzione 
le lettere della nostra inchiesta per accorgersi quali sono le condizioni in cut i 
bambini esprimono il desiderio che la madre faccia la casalinga. 

Si tratta sempre di cast in cui padte e madre sono costretti ad affannarsi in 
lavori che li estenuano e non gli concedono tempo da dedicare alia famiglia; di 
casi in cui la donna al lavoro della fabbrica aagiunge quello di tutte le faccende 
casalinghe; di casi in cui, mancando asili, scuole a tempo pieno, istituzioni sociali. 
i bambini vengono sballottati da nonni. zii. conoscenti o lasciati soli ad accudire 
Jratellini piit piccoli. E ancora, lavoro a domicilio che non lascia il tempo di 
prendere un caffe o di rispondere a una domanda del figlio, che non da garanzia 
di giusto salario o di pensione: lavoro sottovagato (tipico quello della professo-
ressa che insegna da vent'anni ed d ancora fuori ruolo), malsano, insicuro. 

E' significativo, del resto. che la figlia dell'operaia del Poligrafico, sia invece 
orgogliosa e contenta del lavoro della madre e che le bambine delle lavoranti a 
domicilio parlino della lotto per la nuova legge che ne deve riconoscere i diritti. 

Una lotta, questa per I'emancipazione femminile, che come dicono con efficacia 
le cronache dei bambini, ha gia conquistato notevoli successi anche se ha ancora 
problemi da risolvere e difficolta da superare. La bambina di Como che confessa 
di non aver nessuna voglia di fare c tutti i lavori che fa la mia mamma » e che 
di f route alia madre casalinga che si dice soddisfatta della propria vita, afferma: 
« Ma to a dir la verita non la capisco », indica I'aspirazione, diffusa fra le giova-
nissime generazioni a una nuova condizione femminile. 

m. m. 
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Armanda Cibin veda cost il lavoro della madre casalinga 

DALL'INCHIESTA SU «IL LAVORO DEI TUOI GENITORI»» I PROBLEMI DEL DOPPIO 
LAVORO DELLA DONNA E DELLA LOTTA PER V EMANCIPAZIONE FEMMINILE 

«Sono molto contenta che la mamma lavori» 
Mia mamma , 
ha lavorato tanti anni 
e adesso ha gli artrosi 

II mlo papa lavora in una fab
brica di gomma, e un lavoro molto 
sporco, e di estate fa colto caldo. 
La mia mamma e casalinga, perche" 
ha lavorato tanti anni e adesso ha gli 
artrosi e non pub piii lavorare. 

Quando mio papa torna a casa dl 
sera, mi parla che quel lavoro e trop 
po faticoso e che fa caldo, e con tutto 
il caldo non si pub lavorare bene. La 
sua fabbrica e grande e luminosa. Io 
penso che e un lavoro molto bello. 
Mio papa guadagna 150 mila lire al 
mese. 

Vorrel che mio papa cambiasse at 
tivita, e vorrei che facesse un lavoro 
piu pulito e non faticoso. Mio papa 
quando viene a casa e stanco e non 
gli lascia abbastanza tempo per stare 
con me. Non desidero fare lo stesso 
lavoro di mio papa quando sarb grande; 
ma farb lo sport di pallanuoto. 

KATIA RANZONI -
IV elementare -
Venaria (TORINO) 

A me piace 
il lavoro di mia mamma 

La mia mamma lavora con sua so 
sorella in un negozio di abbigliamento, 
confezioni e merceria. II papa invece 
lavorava in ferrovia, aveva un ottimo 
guadagno, ma otto anni or sono e raor 
to e da allora Tunica a guadagnare e 
la mamma. Anche essa, nel suo lavoro, 
ha un buon guadagno e sta sempre 
con me. Ogni giomo mi prende con 
se nel suo negozio. A me piace questo 
lavoro e non vorrei che essa cam 
biasse attivita. 
Eccovi descritto il lavoro dei miei 

genitori. 
FABIO BULLANTI • 
V elementare -
BOLOGNA 

Mia madre avrebbe 
voluto lavorare 
in fabbrica 

Mio padre fa il lalegname e la mam 
ma la casalinga. Le sarebbe piaciuto 
andare a lavorare in una fabbrica, ma 
in famiglia siamo in sei perche" vivono 
con noi anche i nonni. Sono anziani e 
quindi la mamma non tanto per me 
e mia sorella deve restare a casa 
quanto per loro II babbo quelle po-
che ore che ha hbere dopo il lavoro 
e quindi resta a casa con noi me ne 
parla abbastanza, ed lo sono contenta 
di questo, per quanto riguarda la mam 
ma non c'e ne bisogno Alcune volte 
ho visto dove lavora mio padre. Non 
e una fabbrica molto grande in quanto 
in questa zona vi sono parecchie fab 
brlche ma tutte piccole 

La mamma Iavorando a casa non 
guadagna niente. il babbo compresi 
gli straordinari arriva a prendere 150 
mila lire, questa cifra varia da mese 
a mese Sono contenta del lavoro che 
fanno, perb se trovassero un lavoro 
un po* meglio .sarei piu contenta, per 
che" adesso occorre fare molti sacrifici 
essendo la paga dei falegnami molto 
bassa La mamma ha piu tempo di 
stare con me e mia sorella e noi la 
vediamo sempre 

II babbo un po* di meno. perch* 
oltre al solito lavoro deve fare molte 
altre cose e quindi con noi resta poco 
tempo Non che non ml piaccia il loro 
lavoro, ma lavorano tanto. tanti sacri
fici e i soldi sono pochi Vedendo 
questo io rontinuerb a studiare. ma 
non per ambizi.ine o per passatemoo 
ma perche1 possi avere un awenire 
mipliore mrhe se in Italia con il go-
vemo attuale le cose non vanno af-
fatto bene e per ripagare I miei ee 
nitori che a prezzo di tanti sacrifici 
mi hanno fatto studiare 

ESTER BRANZINI 
III media 
Monte S Vito (ANCONA) 

Anche il lavoro 
di mia madre 
e di molto sacrificio 

II mlo babbo e la mia mamma fanno 
tuttl e due un lavoro di grande sa
crificio. II mlo babbo fa 11 camlo-
nista nella Cantina Soclale di Certaldo, 
cioe porta 11 vino da un posto all'al-
tro d'ltalia E' un lavoro di molto sa
crificio perche egli deve la mattlna 
alzarsi molto presto a volte anche 
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Per Andreina Bedelti di Padova, la mamma maeslra lavora cost 

verso le quattro o le cinque e 11 glorno 
e difficile che tomi a mangiare a 
casa. Quando va a fare viaggi lunghi 
parte la sera presto e torna la sera 
dopo tardi e deve stare una notte 
senza riposarsL 

La mia mamma invece lavora in casa 
e fa la aggiuntatrice. Anche il lavoro 
della mia mamma e di molto sacrificio, 
anche lei la mattina deve alzarsi presto 
per finire il lavoro per diversi motivi. 
Ma lei oltre al lavoro che fa deva 
sostenere le facende di casa. E poi iJ 
lavoro della mamma non e come quel
lo del babbo che ad una certa ora di 
tutti i giorni si limita 11, ed egli la 
sera pub riposarsi. no. quello della 
mamma si limita la sera molto tardi 
perche' ella la sera dopo cena per 
finire al piii presto il lavoro va a 
letto molto tardi e quindi e sempre 
molto stanca, 

Be, i miei genitori del loro lavoro 
non me ne parlano molto ma so che 
60no contenti del lavoro che fanno e 
che lo fanno volentieri. Ho visto qual-
che volta 11 posto di lavoro del mio 
babbo. E' un grande edificio - dove 
sono poste macchine apposite a tutti i 
lavori che si possono eseguire in quel-
I'edificio. Penso che 11 mio babbo si tro-
vera sempre bene in questo posto e 
penso anche che e un bel posto 

II mio babbo guadagna ogni mese 
sulle centosessantamila lire e la mia 
mamma sulle cinquanta-sessantamila 
lire al mese. Sono belle sommette per 
il lavoro che fanno Io vorrei che 
cambiassero attivita. si scegliessero un 
lavoro meno faticoso, io sarei con
tenta che cambiassero e sono veramen 
te poco contenta di quella che svol 
gono. Soprattutto vorrei che la mia 
mamma smettesse di lavorare e facesse 
la casalinga Ma siccome sono contenti 
loro di quello che fanno... 

II loro mestiere non gli lascia ab

bastanza tempo per stare con me, anzi, 
quando ho un minuto dl tempo aluto 
la mamma nel suo lavoro e nelle fac
cende di casa. Sono arrivata al punto 
piii difficile di questa inchiesta: se 
quando sarb grande farb lo stesso 
lavoro del miei genitori. Non avrei in-
tenzione di fare lo stesso lavoro, avrei 
Invece intenzione di studiare e fare un 
lavoro appropriato alio studio. Ma se 
fosse differente farb Io stesso lavoro 
dei miei genitori. 

CATIA GABBRD3LLI -
V elementare -
Certaldo (FIRENZE) 

Vorrei che lavorasse 
anche la mia mamma 

II mio papa fa il plastrellista e la 
mia mamma lavora in casa, perche 
6iamo in sei fratellini. Mio papa mi 
parla qualche volta del suo lavoro 
quando lul deve mettere le piastrelle 
e mi dice che gli piace molto. 

Invece mia mamma dice che e stan
ca di lavorare perchg siamo in tanti da 
curare. Io non ho mai visto dove 
lavora mlo papa perche" lavora a Crema 
che e lontano. Vorrei che mio papa 
lavori piii vicino perche cosi posso 
andare a vedere cosa fa. 

Io penso che guadagni 180.000 lire. 
Vorrei che mio pap£t faccia sempre 
quel lavoro cosl potrei aiutarlo, la mia 
mamma vorrei che lavorasse anche lei. 
Mio papa viene a casa tardi, la mia 
mamma non ha tempo di giocare con 
noi. perche siamo in tanti Quando 
sono grande io laccio il lavoro di mio 
oapfi cosi lo aiuto e prendiamo piii 
tanto 

RICCARDO MENOTTI -
IV elementare -
Fomero S. Giovanni (BERGAMO) 
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Anna Rifa Polite di Campi Salentina In provlncia dl Lccc* vtde cotl II lavoro 
dl suo pip* confadino 

Mia madre 
sara sempre povera 

II mio papa e la mia mamma fanno 
tutti e due i professor! e molte vol
te vengono a casa stanch! mortl per* 
che" fare i professor! 6 un lavoro fa
ticoso. Quando venlvano a casa cl 
raccontavano dei loro ragazzi allora 
di alcuni dicevano che non capivano 
niente e dl altri dicevano che erano 
bravi. II posto dove lavorano e un 
bel posto solo che ci sono delle cicche 
per terra che fanno sporco. Non so 
quanto guadagnano perb dovrebbero 
guadagnare sulle sedici o diciassette-
mila lire ma la mia mamma dice sem
pre che per lei i soldi che le danno 
sono pochi e che lei sara sempre po
vera. 
- Io non sarei tanto contenta perb 
che facessero questo lavoro special-
mente la mamma perche ha poco tem
po per starmi dletro. Infatt! la mam
ma il pomerlgglo e quasi sempre im-
pegnata per la scuola, qualche volta 
andava al corsi abilitanti, finlti quelli 
andava due volte alia settimana al cor
si di ricupero per 1 ragazzi che erano 
meno bravi, qualche volta aveva le-
zione a casa e poi sempre dei compi-
ti da correggere. Poi fa anche 11 man
giare per il giorno dopo e va a fare 
la spesa, perche la Rosetta che viene 
ad aiutarci, poverina, non pub fare 
tutto. Allora io quando sono grande 
non vorrei fare lo stesso lavoro del 
gapa e della mamma perche se avrb 

ambini avrb poco tempo per stare 
con loro. II mio papa ogni pomerlggio 
va anche a lavorare in una fabbrica 
di feltri perb io in conclusione penso 
che la mia mamma e ii mio papa la-
vorino sempre tanto. 

PAOLA PIZZOLOTTO 
GUARDA VEDOVA -
III elementare -
Castelgomberto (VICENZA) 

Mia mamma 
conta i francobolli 

II mlo papa lavora in una tipografia 
e stampa soprattutto libri. La mia 
mamma invece lavora al Poligrafico 
dello Stato. Alia sera quando i miei 
genitori ritomano a casa mi raccon
tano com'e il loro lavoro. II mio papa 
ml spiega che al suo lavoro c'e mol
to da fare come ungere le macchine. 
stare attenti a non sporcare i bian-
chi fogli con l'lnchiostro e cosl via. 
Invece la mia mamma, nel suo lavoro, 
conta 1 francobolli che poi porta alle 
macchine per controllare che cl siano 
tutti. Al posto di lavoro di mia ma
dre. c*e un via-vai di carrelli con 
grosslssimi pacchl che dopo vengono 
spediti in diverse localita. 

II posto di lavoro di papa b pieno 
di macchine e di inchiostro. 

In grosse scatole di legno e di 
ferro, vi sono racchlusi dei piccoli 
stamp J. che rappresentano le parole 
che poi vengono stampate con ap
posite macchine. E" un bel lavoro, ci 
si guadagna molto bene, la cifra del 
Io stipendio non la so. so solamente 
che mia madre guadagna piii di mio 
padre. 

Io sono molto contenta che mamma 
lavori e anche del lavoro di mio papa, 
e non vorrei che cambiassero attivita 
Anche se i miei genitori ritomano un 
po' tardi dal lavoro. c'fe sempre tempo 
per conversare. 

Prima, quando Cera la scuola, io 
e mio fratello Roberto parlavamo con 
loro dei voti che avevamo preso, ora, 
che sono cominciate le vacanze, di 
ciamo loro che cosa abbiamo fatto 
tutto il giorno. Quando sarb grande 
farb lo stesso lavoro di mia madre, 
andrb a lavorare al Poligrafico. 

PAOLA PIELLUCCI -
V elementare -
ROMA 

Non vorrei fare 
la casalinga 

II lavoro del mio papa e il camioni-
sta, Ha un autocarro col quale tra-
sporta delle bombole di gas, nelle fab-
briche e negll ospedali. Mia madre e 
casalinga- Si occupa dei lavori dl ca
sa: lavora, stlra, fa da mangiare, sco-
pa, ecc. Mlo padre parte alle sei del 
matUno e ritorna alle nove dl sera. 
Per questo motivo lo vedo soltanto alia 
sera, invece mia madre l'ho sempre 
con me. I miei genitori parlano spes-
so dei problem! che hanno nello svol-
glmento dei loro lavori 

Il posto di lavoro di mlo padre * 
sulla strada; per lul guidare per molte 

ore nel traffico e molto faticoso ed e 
anche molto pericoloso percib quan
do torna dal lavoro e molto stanco. 
Anche mia madre si stanca molto du
rante la giornata e spesso mi chlede 
di aiutarla. Posso stare con loro sol
tanto al sabato e alia domenica. A 
me non piacerebbe fare 11 mestiere di 
mlo padre perche" e pericoloso e trop-
po pesante per una donna. Nemme-
no la casalinga vorrei fare, perche" e 
un lavoro noioso e da poche soddlsfa-
zioni (e come dice mia madre non e 
pagato). 

PAOLA FRASCARI • 
IV elementare -
REGGIO EMILIA 

Mia madre aspetta 
che vengamessa in 
regola per la pensione 

Mi chiamo Rino, ho 9 anni e abito 
in provincla di Modena. Ho un fra
tello dl 6 anni. II mio babbo si 
chiama Vittorio, e un operaio, lavora 
nel pressl di Castelfranco Emilia. II 
suo lavoro conslste nel fare il torni-
tore lavora in una fabbrica con altri 
130 operai. La media che prende al 
mese e dl centocinquantamila lire. 
Quando la sera viene a casa fa puz-
za d'olio ed e tutto unto e tanto stan
co e non ha voglia dl giocare con me. 
A me non piace il lavoro del babbo, 
perche" il suo stipendio e molto basso. 

La mamma invece e casalinga e la-
vorante a domicilio, svolge le sue fac
cende e poi cuce del vestiti per il suo 
padrone. La media che prende al me
se varia da cinquanta mila lire a 70. 
Aspetta da tanto che venga una legge 
anche per lei, che venga messa in re-
gola per avere poi la pensione quando 
e vecchia. A volte l'aluto anch'Io, l'of-
ficlna dove lavora 11 babbo la vedo 
quando passo per la via Emilia, per
che" i bambini non possono entrare. 
Assieme a! miei genitori sto la do
menica e quindicl giorni al mare. 

RINO STANZANI -
S. Cesario sul Panaro • 
MODENA 

Mia madre adesso 
e disoccupata 

Sono un bambino di nove anni e 
ho frequentato la quarta e sono stato 
promosso in quinta elementare. 

II mlo papa e operaio chimico, tante 
volte mi parla del suo lavoro e mi 
dice che non sarebbe affatto contento 
se io da grande facessi Io stesso lavoro 
perche" dice che e nocivo. La mia 
mamma era una Iavorante a domicilio, 
da circa quattro mesi il lavoro non 
glielo danno piii, perche" non si e scritta 
all'Album degli Artigiani. Dice che 
guadagnava troppo poco e non poteva 
affrontare quelle tasse. Ora si trova 
disoccupata. Spero che questa letterina 
venga pubblicata di domenica cosl la 
potrb leggere perche il giomale ce Io 
portano a casa solo la domenica. 

MARCO ALBANO -
IV elementare -
Argelato (BOLOGNA) 

Mia madre va 
a lavorare 
per pagare i debiti 
' Sono una bambina dl 10 anni e 

ho fatto la V elementare. Mio padre 
fa il venditore ambulante, ma da un 
po' dl tempo non vende piii niente 
perche non ha soldi. Ora non so se 
vende roba, perche non slo nel mio 
paese nelle Marche, ma in un altro 
paese in Lombardia e sto con mlo fra
tello e mia cognata. Mia madre e 
casalinga e in autunno e In inverno 
fa delle imbottlte e materassi. D'esta-
te va a lavorare vicino a Rimini in 
Emilia Romagna, sono 4 estati che ci 
va. I primi due sono stata in coilegio 
un anno sono stata con mlo fratello 
e mia cognata perb nel mlo paese. 

I miei genitori non mi dedicano mol
to tempo specialmente mlo padre. Mia 
madre va a lavorare perche deve pa
gare i debiti, deve accomodare la casa 
e deve mantenere la famiglia. Mamma 
e babbo blsticciano spesso, perche 
mamma chiede i sold! e mio padre non 

Sliene da. Da grande lo vorrei fare la 
isegnat-rice perche il dlsegno mi ap-

passlona. Non so perb se sara posslbi-
le perche cl vorranno molti soldi. 

CATIA SCORCIELLO -
V elementare -

PiTzighettone (CREMONA) 

Lettere 
all' Unita; 

Nelle casermc 
la salute e 
sempre in pericolo 
Cora Unita, 

siamo un gruppo dl milita-
ri della casern a « De Carli» 
di Cordenons e abbiamo decl-
so dl scrivere questa lettera 
affinchd i nostri problemi pos-
sano uscire da queste mura e 
vengano a conoscenza della 
opintone pubblka e in parti' 
colore dl tutti I democraticl, 
data la sttuazione ormal inso' 
stenibile che si va sempre piu 
creando nelle caserme Italia-
ne. 

Naturalmente le autorita 
milttarl cercano in tuttl i mo
di dl nascondere questl fattt 
con intlmldazionl dl ogni gc-
nere. Gta da tempo molti sol-
datl avevano fatto presente 
il grave stato del corredo 
branda (materassi, telo, co-
perte) che oltre a non essere 
mal cambiato in 15 mesl, vie
ne ridato at nuovl contingen-
tt nello stesso stato in cut si 
trova, senza nessun tlpo dl pu-
lltura e disinfestazlone ma so
lamente con qualche pallina 
dl naftaltna in piu, coslcch& 
cl troviamo a dover dormire 
su materassi e coperte impre
gnate dl polvere e sporcizia. 

Ed e in questl giorni, pro-
prio a causa dl tale sttuazio
ne, che nelle camerate si sono 
vlstt nugoll dl ctmtci e dl pa-
rassltl dl ogni genere sulle 
brande. Naturalmente, tutto 
ctb ha dato vita ad un diffu
so malcontento tra i soldati. 
Net confrontt dl questa sttua
zione le gerarchte militari non 
solo non hanno preso qualche 
provvedtmento riguardante il 
cambto dl « corredo branda », 
ma st sono llmltatl a dlsin-
fettare a mezzo spruzzo pare-
tl e pavlmentt delle camerate, 
mentre nelle brande contlnua-
no a regnare gli insettt. 

La cosa piii grave e che 
questa disinfestazlone e stata 
fatta con il DDT il quale, an
che se dilulto, cl risulta esse-
sere sostanza noclva sino al 
punto da essere vletata dalla 
legge. Da notare che il stste-
ma di disinfestazione e stato 
fatto col metodo magglormen-
te vietato, e doe a spray. 
Constderando che di tale so
stanza e scientificamente pro
rata la tosstctta e la natura 
cancerogena, appare evidente 
I'incoscienza criminale con cui 
e stato messo in atto questo 
prowedimento. 

A tutto ctd va agglunta la 
provocatoria sfacciataggine 
dell'ufflclale medico che ad al
cune precise domande da par
te di soldati rispondeva che 
non era tenuto a dare spiega-
zioni a (tsemplici soldati o. 

E' appunto per questo che 
abbiamo scritto, percM la sa
lute e nostra e crediamo 
che nessuno abbia il diritto di 
togliercela, tantomeno nel 15 
mesi di naja ai quali siamo 
costretti. E non e tutto, con
stderando che una settimana 
fa e stato punito un soldato il 
quale aveva protestato perche" 
il pane aveva un sapore simile 
al petrolio. 

LETTERA FIRMATA 
(Cordenons - Pordenone) 

Come un nomade 
e morto 
per fame 
Egregio direttore, 

domenica 12 agosto e mor
to Adolfo Novembrini. Qua
si nessuno lo conosce, ma la 
storia dei suoi ultimi anni 
ha qualcosa da dire a tutti. 
Nomade, si era fermato a Vi-
cenza sperando in una vita 
diversa, ma ben presto fu e-
marginato dal comuni pre-
giudizi per la sua condizione 
di zingaro. Infatti, ogni ten-
tativo di iniziare un normale 
lavoro si concludeva o con 
il rifiuto del padrone di con-
tinuare il rapporto o con il 
suo sfruttamento (esempio 
1.000 lire al giorno per otto 
ore di taglio di siepi) che egli 
dopo poco non accettava piu. 
Si ridusse cosi a vendere lac-
ci di scarpe, elastici e, nelle 
festivita religiose, immagini 
sacre che il buon cuore dei 
vicentini acquistava con par-
simonia. 

II progressiva aggravarsi 
del suo stato di poverta lo 
portb alia mancanza di ogni 
mezzo di sostentamento fin-
chb fu trovato una sera di 
novembre del 1970 disteso 
seminudo in una strada della 
periferia di Vicenza (via del 
Progresso: ironia della sor-
te!) ridotto in fin di vita. 
La gente passava accanto e, 
pur vedendolo, non si curaca 
di lul (chi si ricorda della 
parabola del buon Samarita-
no?). 

Alcuni, ma con scarsi mez-
zi, si interessarono alia sua 
sorte salvandolo da sicuro 
decesso ma, ovviamente, non 
dalle conseguenze indirette di 
quello stato di prostrazione 
fisica. Perd gli enti preposti 
alia pubblica assistenza o non 
fecero nulla (Comune di Vi
cenza) o gli diedero quello 
che la legge consente in que
stl casi: i sussidi di morte 
(ECA). In compenso VEnte 
Nomadi, diretto per Vicenza 
da una anziana nobildonna, 
interessato del caso non pott 
aiutare il Novembrini per
che la sua attivita si limita 
alia pubblicazione e spedizio-
ne del «giornale dei noma
di*. 

Vivcva in un misero appar-
tamento di propricth pricata 
nella parte piu vecchia di 
Vicenza (per la quale un re-
cente piano di rlstrutturazio-
ne urbanistica prevede la de-
molizione), ad un affitto di 
lire 13.000 mensili, corrisposto 
da amid suoi. In queste con
dizioni non poteva non mo-
rire di denutrizione, come ri
sulta dal referto medico. A-
veva 58 anni, era alto metri 
1.60 drca e pesava sui 30 
chill. 

Quindi, nel 1973 si va sulla 
tuna, si sta superando la cri-
si economica italiana ma 
quanti Adolfo muoiono anco
ra in questo modo nel nostro 
Paese tra il silenzio inte
ressato dl molti e Vlndiffe-

renza di tutti? E" nella lo-
gica del nostro sistema, e 
della sua religione che co-
struisce chiese ed oratori e 
ricreatort, far elemosinare le 
briclole ed emarginare, fino 
anche alia loro legale elimi-
nazione fisica, coloro che non 
si integrano in esso e non ne 
accettano le rcgole di vio-
lenza e sfruttamento. Ad es-
si vengono negate anche le 
condizioni elementari di vita 
umana. 

Distinti saluti. 
FULVIO REBESANI 
RENATO RUFFINI 

WALTER GALIAZZO 
e altre nove firme 

(Vicenza) 

Per «premio» un 
buon posto in 
un ente pubblico 
Caro direttore, 

rievocando i giorni del ne-
fando attentato al compagno 
Palmiro Togliatti, la TV ha 
avuto la sqttallida idea di in-
tervistare lo sparatore che, 
a quanto e stato comunicato, 
occupa attualmejite un posto 
in un ente pubblico. In de-
finitiva, Antonio Pallante ha 
scontato circa cinque anni di 
carcere e poi e stato «pre-
miaton con I'assegnazione di 
un lavoro garantito per tutto 
il resto della sua esistenza. 

Anche questo episodio for-
nisce la misura della putre-
fazione di questa societa ca-
pltalistica che ogni tanto ha 
bisogno di tale tipo di mer-
cenari per tentare di liqui-
dare qualche dirigente popo-
lare che le da molto fasti-
dio perchd amato e seguito 
dalle grandi masse lavoratri-
ci e poi lo favorisce in ogni 
modo per ripagarlo della pe-
na eventualmente infltttagli. 

Pure io nel 1939, dopo es
sere stato condannato dal 
Tribunale speciale a 8 anni 
di reclusione, rimasi detenu-
to per circa cinque anni, reo 
di aver compilato un manife-
stino in cut mettevo in guar-
dia gli italiani contro la po-
Utica di guerra del fasdsmo, 
perb i tre anni e piii che 
ancora mi rimanevano da 
scontare non mi furono con-
donati dalla generositd del 
regime, bensi annullati dagli 
eventi del 25 luglio 1943 cul-
minati con I'arresto del dit-
tatore romagnolo. 

LETTERA FIRMATA 
(Siena) 

£ i prezzi 
continuano 
ad aumentare 
Signor direttore, 

si fa un gran strombazza-
re sull'azione governativa per 
bloccare i prezzi, ma spesso 
ci si accorge che si tratta 
soltanto di vane parole. Io 
sono un commerdante e pos
so dimostrare come, nono-
stante gli appelli del gover-
no per la disciplina dei prez
zi, questi continuano a cre-
scere. Affinche le mie non 
siano considerate vane pa
role, vi trascrivo qui di se
guito alcuni brani della let
tera di una ditta — la Dischi 
Ricordi — con la quale mi 
notifica il prossimo aumento 
del prezzi. Ecco che cosa mi 
dice: a Come previsto nella 
nostra del gennaio 1973, in 
seguito agli aumenti salaria-
li e agli aumenti del costo del 
prodotto, ci vedremo costret
ti, quanto prima, ad aumen
tare i prezzi dei Long Play-
ings Supereconomici Family 
- Europa - Broadway, ecc. e 
dei Long Playings a prezzo 
normale delle varie etichette. 
Anche i prezzi delle Cassette 
e Stereo 8, a prezzo normale, 
dovranno, nostro malgrado, 
subire un aumento ». 

Non e I'unico caso. A sua 
volta, la RCA ha rincarato i 
dischi dal 1* luglio di circa 
400 lire ogni L.P. Le fabbri-
che di treni etettrid d in-
viano con frequenza nuovi li-
stini, con aumenti del 10-15 
per cento ogni volta. Vi so
no articoli i cui prezzi, nel 
corso di due anni, sono let-
teralmente raddoppiati. Non 
so se le paghe dei lavoratori 
hanno subito un cosi massic-
do aumento. Niente altro ho 
da aggiungere. 

Cordtalmente. 
VINICIO TARRYAL 

(Firenze) 

Dice che in questi 
giorni il gior
nale e «frivolo» 
Cara Unita, 

in questo periodo di « va
canze s il giornale dovrebbe 
assolvere meglio alia funzione 
di dare un orientamento piii 
preciso su tutte le questioni 
— ideologiche, politiche, eco-
nomiche, ecc. — ai compa-
gni, dal momento che la mag-
gior parte di essi d costretta 
a passare le ferie a casa. Pen-
so infatti che essi non disde-
gnino un giornale piii ricco di 
contenuti politid, in cui si par-
li a fondo dei problemi. Ad 
esempio, ora c'e la cosiddetta 
ccrisi del grano»: penso che 
i lettori apprezzerebbero vn 
giornale che spiegasse i mo
tivi che stanno alia base di 
questa * crisi», che iUustrasse 
chiaramente le cause della cri
si piii generate dell'agricoltura 
e che cercasse di indlcarne 
tutti I possibili sbocchi. Un 
giornale, insomma, che tenga 
conto di quel 70 per cento di 
lavoratori che non va in va-
canza: al contrario delVinfor-
mazione frivola (traffico stra-
dale caotico, spiagge superaf-
foUate, dtta * deserte 9, petle-
golezzi sui divi del pallone 
ecc.) che si d data in questl 
giorni it in nome delle vacan
ze ». Credo che queste mie os~ 
servazionl possano essere pre-
se in conslderazione. 

PAUSTO MUCCHETTT 
(Brescia) 


