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La prima seria e vasta indagine del nostro tempo 

Le mogl i che lavorano 
in Ingrhilterra Per lo stipendio, 

ma non solo per quello 

Quante sono oggi, Jn Italia, 
le donne sposate che lavorano? 
E in quali categorie professio
nal! generalmente si collocano? 
Che orari fanno? Hanno flgli? 
Chi vi provvede quando esse 
si recano al lavoro? Nella mas-
sa di piii di cinque milioni e 
mezzo di donne italiane che 
svolgono una attivita extra-
domestica, quel le sposote cost i . 
tuiscono — abbiamo gia avuto 
occasione di seriverlo — una 
minoranza. Questa osservazio-
ne e basata essenzialmente 
sulla analisi della composiaio-
ne per eta della massa attiva 
femminile e pertanto e certn-
mente approssimatjvn, ma ad 
essa solo ei si pud riferire, poi-
che manca. a quanto ci risulta, 
fino ad oggi una seria rileva-
zione statistica ed uno studio 
del fenomeno che tuttavia va 
assumendo, anehe in Italia un 
peso non indifFerente. II nostro 
paese, tra quellj capitalistici, 
proprio a causa delle caratte-
ristiche particolari del suo sv i -
luppo industriale, e quello dove 
piu" tardj e piii lentamente si 
e verificata la immissione mas -
siccia della mano d'opera f em
minile nel le Industrie e negli 
ufflci; e naturale percio che a n 
ehe il fenomeno, particolare 
della nostra epoca, della « ma
dre che lavora » abbia assunto 
in Italia proporzionl important 
ti soltanto in questo ultimo do-
poguerra. Collocandosi per6 in 
un momento particolare dello 
svi luppo del movimdnto demo-
cratico. sindacale e femminile, 
esso pone alia societa nel suo 
complesso una serie di proble-
mi per la cui soluzione premo-
no forze diverse. E* interessan-
te qufndi conoscere la vastita 
che il fenomeno ha assunto a l -

trove, i problemi che ha posto, 
le soluzioni che sono state stu-
diate. 

Una Indagine reccntemente 
condotta in Inghilterra dallo 
Institute of Personnel Mnnanc-

•ment, sulle condizioni e le opi-
nioni delle « donne sposate che 
lavorano» ha portato in luce 
elementi di carattere organiz-
zotivo, sociale e di costume di 
grande interesse. 

La prima delle domande ri-
volte alle donne intervistate 
mirava ad appurare 1 motivi 
per i quali esse avevano scelto 
di lavorare fuori casa, o di 
restare in casa. 

• Emerge qui, subito, un ele-
mento di grande interesse. 

< La necessita dl guadagna-
re » resta — ed 6 naturale — 
il motivo fondamentale nella 
ricerca di un lavoro anche do-
po il matrimonio. Ma non 6 il 
solo. In molti altri ensi (circa 
il 30 per cento) le donne di-
chiarano di aver continuato a 
l a v o r a r e < per sentirsl utili », 
< per essere indipendenti », 
« perche ml place sentlrml oc~ 
cupata *, « perche" 11 mlo lavoro 
ml da soddlsfatlonl >. Qualc t i -
na addirittura risponde: « Sa-
rebbe un segno dl plgrizia rc-
starsene a casa * il che m e n t r e 
rivela chiaramente la coscien-
za del « dovere > oltre che del 
« diritto » al lavoro, indica an
che una si luazione nella quale 
le attivita domestiche (per il 
diffondersi e lo organizzarsi dei 
servizi sociali ed il semplifi-
earsi della vita familiare) ban. 
no perduto gran parte e del 
peso e dello interesse che han
no ancora in Italia. Si tratta 
di due fenomeni che agiscono 
vicendevolmente l'uno sull'al-
tro: la esistenza di una cosl 
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grande massa di lavoratrici sol -
lecita soluzioni. « moderne > 
della vita sociale (1'82 per cen
to delle donne sole dai 15 ai 
CO anni in Inghilterra svolge 
una attivita) e queste soluzio
ni, a loro volta. facilitano la 

I grandi personaggi femminili 

~ M I R A N D O L IN A 
da "La locandiera,, di Carlo Goldoni 

II peraonaggio di Mlrandolina a f o n e il plti 
fortunato del teatro gotdonlano, e benche aia 
apparao aulle icen e per la prima volta du
rante le fe»te del carnevale del 1753. e rima-
ato vivo ed attuale fino al glornl noatri. Ml 
randolina, ha eredltato alia morte dl auo 
padre la propriety dl una locanda a Firenze 
che dlrige con aaggezza inaieme al camerlere 
Fabrlzlo. Oneata e tuttavia clvetta, dotata 
tern pre dl un buon aenao pratico, manda avantl 
il suo commerclo come meglio non potrebbe 
fare un uomo. enche p«rche la sua locanda 

• Quel fazzoletto in taaca lo manderete a 
male, Mlrandolina. Biiogna cuatodlrlo bene 
accid non si guasti, tenetelo caro, dei dia-
manti ae ne trovano ma di fazzolett! di quel-
la sorta, no ». 

L'arrlvo alia locanda di un Cavallere mlao-
gino nemico giurato delle donne e dl due at-
trici comiche che si fanno passare per blaso-
nate, complicano maggiormente i rapporti fra 
i vari ospiti. 

Mlrandolina >l sente punta sul vivo dalla 
scontrosita del Cavallere e si propone in breve 

ospita sempre In continuazione cavalier! inna-
mo rati della padrona e del suo gentile modo 
di fare. All'inizlo della comtnedia due oapltl 
si contendono i favorl dl lei: II Conte dl Alba-
fiorita apera di far breccia nel suo cuore con 
re gall mugnrfici degni di un cavallere come 
lui: le donera" degli orecchini di diamanti mon. 
tati secondo il gusto della moda. - Slgaorc... 
non so che dire, ml preme tenerml a m i d gli 
avventori delta locanda. Per non disgustare 
il signor Conte H prenderd», di ra per tutta 

tempo di legare al suo carro anche lui. Con 
mille molne, cento trucchi e molte aatuxie 
riduce II Cavallere a far |e una dichiarazione 
d'amore in piena regola nel breve apazio di 
ventiquattr'ore. Ma a tanto amore cosa ri
sponde la bella? 

- Un uomo che stamattina non poteva ve-
dere | e donne, oggi chiede amere e pieta? Non 
gli bado, non pud essere, non gli credo ». Pol 
a parte aggiunger* rivolta al pubblico: « Crepa 
schiatta, impara a disprezxar la donne >. Mi -

risposta Mlrandolina « Instascando con grazia 
II dono andra via senza aver cor.cesao nulla. 
L'altro epasimante non corriapoato • II Mar-
chese di Porlimp«poll, preawntuoao • decaduto, 
che senza II becco di un quattrino cerca di 
conquistarsi i| cuore dalla bella locandiera 
offrendogll con •wperlerita la inconaitttnta 
protezione del auo blaaone. Per r ivale is 'are 
con II dono fattole dal Conte, con dei denari 
trovati In prestito, la regalera un fazzoletto 
di acta facendoaent vante davanti a tutt l : 

randolina In questo momento si sente avvo-
cato del suo sesso e al cavaliere non restera 
che abbandonare aconmto la locanda, seguito 
dal conte di Albaftorita e dal marchese di 
Forlimpopoli. 

La bella locandiera ha deciso flnalmente di 
sposarsi ma non sara di uno dei tanti ospiti 
della locanda Innamoratisi di lei come per un 
gioco di salotto. Sposera Fabrlzlo il lido came* 
rftr* che da anni la i m i in ailenzlo 

ulteriore immissione delle don
ne, anche sposate e con bam
bini, nel processo produttivo. 
L'orario unico negli ufflci, lo 
orario prolungato del le scuole. 
una cucina robusta ma assai 
piii semplice della nostra, la 
esistenza dl una rete efflcien-
te di lavanderie, stirerie, risto-
ranti popolari ed istituzioni s o -
ciali di aiuto familiare, con-
tribuiscono evidentemente a 
ridurre e semplificare di molto 
i compiti aflldati alia donna 
di casa. 

Per gli stessi motivi enun-
ciati dalle lavoratrici il 47 per 
cento delle casalinghe interro
gate ha dichiarato di deside-
rare un lavoro extradomestico: 
esigenza cioe di un maggior 
guadagno, bisogno di una at
tivita, esigenza di indipenden-
za. II primo motivo che le ca
sal inghe portano a spiegare e 
quasi a giustiflcare la loro scel-
ta e U fa.tto che hanno bam
bini ancora troppo piccoli. Le 
casalinghe InfattJ — ha rile-
vato la indagine — hanno ge
neralmente piu bambini al di 
sotto del cinque anni. mentre 
le lavoratrici hanno piii spesso 
flgli in eta scolastica e mat piii 
di Uno al di sotto dei cinque 
anni. 

Chi prowede 
ai flgli 

II 53 per cento del le donne 
sposate che lavorano hanno co -
munque flgli. A queste e stato 
chiesto chi provvedesse loro 
durante 1'assenza della madre. 
Il problema tuttavia non sem-
bia gravi-tsimo. quando i bam
bini s iano giunti alia eta sco
lastica. Nel 37 per cento dei 
casi infatti la madre torna a 
casa dal lavoro nella stessa ora 
in cui il bambino rientra da 
scuola, in un altro 36 per cento 
dei casi e il padre che rientra 
prima della madre (sempre in 
tempo per accogliere i bambi
ni ) , in un altro 15 per cento 
dei casi, infine. i bambini — 
evidentemente sufflcientemen-
te grandi — aspettano a casa. 
da soli il rientro dei genitori. 
Nel restante 12 per cento dei 
casi c una nonna. una zia, una 
persona di servizio ad occu-
parsene. 

Le < mogli che lavorano» 
sono contentc della loro s itua-
zione? La maggioranza delle u 
interpellate (il 60 per cento) 
e decisamente ottimista. e si" 
e diffusa sui vantaggi che de-
rivano dalla loro condizione di 
lavoratrici e di mogli. e lencan-
iloli in questo ordine: un m:-
glioramento delle condizioni 
cconomiche della famiglia. 
maggiore senso - della sol ida-
ricta familiare. maggiore ar-
monia tra i coniugi. un arric-
chimento della propria vita 
sociale. Una minoranza ha sot- • 
tolineato invece gli svantaggi 
della situazione lamentando lo 
eccesso di logorio fisico e men-
tale necessario per assolvere 
bene ai compiti di casalinga 
e di lavoratrice. 

Una sorpresa appare. alme-
no per noi italiane. la opinione 
dei mariti. Intervistati in pro-
posito essi si sono dichiarati 
assai meno conservator! di 
quanto si potesse supporre. So 
lo un terzo scarso si e dichia
rato contrario al lavoro extra
domestico della moglie. La per-
centuale e piii elevata. natu-
ralmente. tra i mariti delle ca
salinghe. assai piii bassa tra i 
mariti de l le lavoratrici e piii 
o meno ugtiale tra gli scapoli. 

Comunque. a parte i dati sta
tistic!. ci sembra interessante 
riportare alcune delle risposte 
che sono state date da mariti 
It* cui mogli svolgono una at-
tivitrt extradomestica: « .4dc.«-
so obbiorno pin cose di cut rwir-
larc insiemc ». « 3fra moplre «i 
intcressa di piii di cio cfic sue-
cede nel mondo ». « E' un bcl-
I'alnto dal punto dl rista eco-

iiomico. Tufto cio che ubbtnnio 
cc lo siumo comperato insie
mc >, € Le donne che restano 
sempre chiuse a casa sono noio_ 
se e di mentalitd ristretta», 
« Aveva un ottimo impiego pri
ma di sposarmi e ci tencva. 
lo? », < Ml sembra che sappia 
insegnare piii cose ai ragazzi ». 

Circa il 15% invece degli 
uomini la cui mogl ie lavora se 
ne sono dichiarati assolutamen-
te scontenti, lamentando sia di 
sentirsi trascuratt sia di dover 
svolgere una parte de l le att i 
vita domestiche per aiutare la 
moglie quando torna dal la
voro. 

Abbiamo parlato flno ad ora 
dl lavoro extradomestico sen
za speciflcare se esso fosse ad 
orario intero o ridotto. Un'alta 
percentuale infatti di donne 
sposate che lavorano vengono 
occupate ad « orario ridotto >. 
Si tratta in maggioranza. pe -
ro, di lavori non qualificati ( l a 
voratrici domestiche, persona-
le di fatica, inservienti, e c c ) . 
Non sembra infatti. sulla base 
almeno della esperienza ingle-
se. che l'orario ridotto si con-
faccia ad attivita piii qualifi-
cate (operaie. commesse. im-
piegate) senza pari are di s e -
gretarie o personale impiega-
tizio di concetto, settori nei 
quali la possibilita di impiego 
a «orario r idotto* 6 assai l i -
mitata. 

Alcune conclusion! si posso-
no a nostro avviso trarre dni 
risultati di questa inchiesta. 
e ritenersi valide anche nella 
situazione italiana. 

La industrializzazione e le 
piii moderne forme di vita e 
di organizzazione sneiale ten-
dono a lirnitnre il peso del la
voro casalingo ed a ridurne la 
stessn economicita. Non affer-
m i s m o con cio di essere oggi 
a questo stadio in Italia, ben
che gia si possa prevedere che 
anche il nostro paese si avvia 
su questa strada. In tali con
dizioni. e evidente che il la 
voro. jl mestiere della casal in

ga tende a perdere — ad esem-
pio di fronte alle nuove ge-
nerazioni — gran parte del suo 

"interesse stesso, e spinge gli 
elementi piii attivi (anche sot
to la pressione di piii moderne 
e progredite ideologic) a cer-
carsi una occupazione extra-
casalinga ed a mantenerla an
che dopo il matrimonio. 

II problema 
della scuola 

II lavoro extradomest ico de l 
la madre di famiglia puo con-
ciliarsi con lo assolvimento dei 
suoj compiti tradizionali, sen
za che cio si risolva in un pau-
roso surmenage, a condizione 
che vengano adottati provve-
dimenti e svi luppati servizi so -
ciali, la cui istituzione sj ri-
solverebbe in un vantaggio non 
solo e non tanto della donna 
che lavora. ma della societa 
nel suo complesso. Cpme non 
riparlare a questo punto della 
necessita di una scuola che 
provveda g lobalmente — per 
tutta la giornata — alia educa-
zione dei ragazzi. soddisfacen-
do le loro cs igenze di distra-
zione, di cultura. di ricreazio-
ne? Solo in questo modo del 
resto cultura e sport potranno 
essere patrimonio di tutti i ra
gazzi e non di una parte sol
tanto e dei piii privilegiati . co 
me avviene fino ad oggi nel no
stro paese. 

E. infine. le esperienze di 
questi paesi sembrano confer-
mare cio che noi abbiamo sem
pre sostenuto: che il lavoro 
extradomestico della donna non 
rappresenta in se un pericolo 
per la unita e la serenita fa
miliare ma pu6, al contrario. 
costituirne e lemento di nuovo 
equilibrio. 

ni. in. 
NEI DITE GRAFICI IN AL
TO - Sopra: I vant*KXi del 
lavoro extra domrstiro «P-
rondo le donne Inclrsl. Sot
to: I motivi per I quali le 

donne lavorano 

La storia della stampa femminile 

Di fend ere Reiian 
era segno di coraggio 

Non e affatto arduo. tanto i 
suoi caratteri sono chiari e ri-
correnti tentare un proftlo della 
idcologia che infornia Ja stampa 
femminile dell'ottocetito. Anzi-
tutto. i bambolcgtiiainenti. la !e-
ziosita. la congenita frivolezza 
di cui essa e penneata ( - l e «al-
line dei giornali fornminili -. di-
cevano i fogli satirici deU*epoi\i> 
donunciano chiaramente il con
cetto che, a dispetto delle sue 
insegne. questa stampa ha della 
donna: la donna, cioe una ura-
ziosa creatura fondamrntalmeri-
te stupida ehe, con sjli occhi 
sempre piij urandi balenanti 
dietro il ventaaHo. j)i)6 a buon 
dintto rimanere tale. Den%ra da 
ci6 che la caratteristica incoti-
fondibile di questi j;iornali e di 
ossere. banalmente. stuechevol-
mente. JnfantiJmente - per don
n e - : vale a dire, per esseri un 
tantino minorati. un tantino al 
di sotto della media. - a cui ei 
si deve ade^uare -. adoperando 
il tono della -coltura spiecata 
al popolino -. dell'adulto sma-
lizinto che inseuna l'ABC ad un 
eterno infante: •« la donna •-. 
appunto. 

Per tnascherare questo sostaiu 
ziale disprezzo per la donna. 
essa vione imbalsamata sotto i 
fumi profumati della moda. dri 
baei. di tutte le lei!3iadrc ed 
tnsianificanti cose che compon-
2ono la vita delle c'aesi rioche: 
la stessa linea che. vedi enso. 
ses^uono anehe i niornali fem
minili moderni, il cui -optimum-
di donna sembra essere quello 
che sa appendere meulio le 
palline colornte sull'albero di 
Natale e truccarsl "li occhi con 
la matita piu - a d hoc- , appo-
sitamente mandata a temperare 
ocni mese a Parisi 

La moda ft il loro eterno pa-
radiso artiflciale: - per le per-
sone che la necessith non co-
strinsje a lavorare. crescerebbe 
la somma dei momenti noiosi e 
quindi sli stimoll alia eorru-
zlone. se Intorno ai loro abiti. 
ai loro vezzi. ai loro sioielli se-
riamente non s'oceupassero •>. 
asserisce uno di questi eiomali. 
c noi s»li crediamo. naturalmente. 
snlla parola. Anzi. se anaiim-
sliamo a questa Candida affenria-
zione. I'altra non meno Candida 
che tosjliamo di peso dal - Cor-
riere delle dame - (- a Milano 
niente di nuovo da un pezzo: 
nemmeno un principe b venuto 
a fare: visita... ->. abbiamo i due 
poli attraverso cui corre l'ideale 
di donna di auesta stampa: un 
timorato ideale casalingo — sa-
lottiero. con In piii solo qualche 
civetteria dl carattere lettera-
rio — moralistico. peraltro di 
scarso rilievo: del resto. dopo 
le notizie di modn. e i reporta
ges sul matrimoni desjli Scia e 

gli occhi verdi — tristi di Soraya, 
che cosa rimane sui giornali 
femminili d'oggi? 

Certo. sono giomali per le 
- e l i t e s - della borehesia. e tanto 
piii questa incoscientc - bella 
vita - . appare non soltanto va
cua. ma clnica e dimmorale. se 
per caso l'occhio va a cadere 
sulle terribill condizioni del po-
polo durante, ad esempio. il 
consolidarsi del capitalismo lom-
bardo. 

Cosl descrive « Cordelia » (che. 
come abbiamo detto. era il pe-
riodico piii aperto) il ritorno a 
casa delle giovani fllatrici — 
calzate di zoccoli e vestite di 
scura cotonina. nere e misere 
dalla testa ai ptedi — che an-
davano a consumarsi di tisi nelle 
fabbriche dei primi feroci im-
prenriitori tessiii; - ... le fanciulle 
proseguono e cantano per di-
menticare la fatica che e stata 
lunga e soverchia per le dc-
boli forze. Nel viso sbiancato 
e quasi livjdo. nelle occhiaie 
grandi e preste si legcono le 
tracce del sangue povcro e sco-
lorito che non si rifa nell"am-
biente chiuso delle fabbriche 
dove stanno per troppe e trop-
pe ore- . Ma. se non vogliono 
credere a -Cordel ia- , possiamo 
rivolgerci agli studi autorevoli. 
alle statistiche: - tra la popola-
zione cittadina. gli operai erano 
nrlle peggiori condizioni... non 
furono risparmiate ne" le donne 
n6 i fanciulli che a ccntina.a 

erano seppellite nelle fabbriche 
e nelle miniere. con deperimento 
della generazione nascente e il 
r:ncrudimento di malattie... se-
mio di questa miseria e deIJa 
deniitrizione. b la grande dlf-
fusione delia pellagra.,-: e un 
brano tratto da una insospetta-
l».k> pubblieazione della Cassa 
di nspannio (1). La sonante. la | 
potente Milnno nascrva. infatt-.. 
sulle spalle di rnihorii di affa-
mati e di pcllagro*:: uno spet-
tacolo tronpo poeo estetico. lo 
riconosciamo. per quelle pate-
tiche clsme da^li abiti spumeg-
g:a:iti di pi/zi •• Valenciennes -. 

Non (a. quindi. meraviglia. se 
lo ip:r;to piu srettaniente ren-
z.miijno »s la manifestazion'e nor-
male dj questi giornali in pol:-
tica. La Marsigliere. al loro 
orecchio risuuna come - La 
marsigliese di sangue ehe pre-
siede alia earnclicina del '1)6 e 
feci* frenierp di orrore e di 
sp:'.vo:ito le siostre madri-: La 
Comune e il ri<ultato •• di quegli 
avidi pt scator! di popolanta a 
buon nicrcati) che a forza d: 
blandire la class*- operaia cat-
t;va . •• ecc: niPiitrp 1'Interna-
z-.onale couuimsta - e una fatale 
assoc'.az'orip " espressione " del-
I'oriio dpiili uomini ecccntrici 
contro lo stato d; cose es-.ste.'ite 
«• del bisouno istmtivo e chime-
rico delle classj operaie di met-
tprsi al posto di coloro che re-
gnano c ^oclono -; tanto che 
• conviene confessare clip la in-
surrezione di Parigi p il trionfo 
momentaneo della lega (del co-

« Cordelia » era il giornale 

«p iu aperto» alia fine 

dell' ' 800: parlava delle fi-

latrici e difendeva Renan. 

In coropenso altri fogli 

chiamavano « carneficina » 

la Rivoluzione francese e 

plaudivano alia strage dei 

comunardi 

munisti) hanno provato un fatto 
ben doloroso. cue cioe la societa 
e ben poco armata e difesa«: 
ed era:io i giorni di sangue in 
cui la t:gre di Thiers straziava 
i comunardi Ma. come dicevs-
mo. non e'e da meravigliarsi: 
la nostra era la pavida borghe-
sia che gia si era mangiata In 
testa e la coda della propria 
rivoluzione ed ora rabbrividiva 
di paura per l'ombra stessa di 
quello - spettro del comunismo -
che aleggiava sull'Europa. 

In questo pollaio — e 1'imma-
cine e sempre presa a prestito 
dai gioroali satirici dell'epoca -
si salva il « Cordelia -. anche se 
ha anch'esso la sua parte ob-
bligata di zavorra: ma non gl: 
si puo negare un certo sforzo 
per una battaglia ciilturale e 
illuministica a favore della don
na: una polemica vivace contro 
I'oscuratismo e con5ervatorismo. 
specialmentc cattolieo. in ma
teria di emancipazione femmi
nile: una caricatura non meno 
vivace ed educativa di cert: 
aspetti del vano mondo aristo
crat ico Aveva anch'esso. certo. 
le sue tare paternalistiche e bor-
ghe?i: ma. infine. - Cordelia -
pure arrivava a scrivere. ad 
rsempio d: Renan — lo sco-
mtin'cato autore della -vita di 
Grsu - — come di - un mera-
viglioso immenso. scrittore-: c 
c'h non e poco- non solo per 
allora. ma attesi i temp! che 
corrono da noi. nemmeno per 
oggi. 

Maria Rosa Catderont 

Mi La Cassa di Risparmlo d(!"c 
provinr ie lombartie ne!l* rve»Iu-
zione cconnmica del'.a regione. 

La moda 

0m loir I li vevi e gioielli falsi 
I Rioiclli complicati e appari-

scenti s m o tomati in voga dopo 
un certo numero di anni in cui 
aveva dominato. invece. una 
notevole discrczione in questo 
campo. Si tratta di un tipo di 
gioicllo che non puo rientrare 
ne nella catcgona di quelli 
• vert -. dei grandi gioiellieri. 
ne di quelli falsi che si compe-
rano negli empori o dal profu-
miere: essi infatti appartenfo-
no un po* all'una e un po* al-
l'altra categoria, perche sono 
falsi, e cioe non composti di pie-
tre preziose. ma tuttavia sono 
m firmati • (e cioe • creati ») da 
un « grande * della Moda o del-
La rte. Questo genere di giolelii 
e stato lanciato dalle case di 
Alta Moda che hanno comincia-
to da qualche anno a present a re 
i loro modelli accompagnati da 
collane, orecchini. bracciali e c c . 

It «rollare da cane • c!a*sirn, 
ia grassr perle e ferwaslto i t 

brilhuiti tn | 4«vanti 

I'n • csllare da cane • In alastre 
«rall di ceramica leirate I'ana 

aU'attra da aoUtlt calenelle 

disegnati da artisti in genere fi
no ad allora estranei al « mc-
sttere >, i quali hanno voluto dar 
vita a gloielli sontuosi, scintil-
lanti. mormi, che apparissero 
csplicitamente falsi, quasi un 
paradosso rispetto ai •classici*. 

Di questo genere di gioielli 
fanno parte i • collari da cane > 
lanciati da Dior quest'anno. 
Queste collane a molti giri 
stretti che serrano il collo co
me un colletto duro da uomo. 
si ispirano a quelli imposti alle 
donne eleganti di piu di mez2o 
sccolo fa ualla bella regina 
Alcssandra d"Inghilterra la qua
le le aveva inventate per celare 
il proprio collo, che pare, per 
la sua bruttczza. la tormentas-
sc. Oggi si sostiene — invece — 
che i « collari da cane * sono 
fatti apposta per mettere in ri-
salto le spalle • il viso: le une 

vanno infatti molto scoperte dal
la scollatura, l'altro posto molto 
in rilievo dal trucco degli occhi 
e dai capelli tirati e attaccati il 
piii possibile alia testa. 

Gli attuali « collari > sono di 
foggia assai varia: o di perle 
come i loro nobili antenati. o 
addirittura di piastre di cera-
mica o di smalto t 

Un altro tipo di < gioiello-alta-
moda > lanciato quest"anno e la 
collana di jais nero a molti 
giri che partono dalla base del 
collo e scendono giii sul seno. 
quasi a forma re uno sparato 
scintillante di perline. Possono 
essere portati su abiti molto 
scollati. ma anche sui pullover. 
a patto che siano molto classici. 

Decisamente in disuso sono 
invece oramai i gioielli falsi 
che cercano di sembra re veri: 
se non si possono comperare 
perle o brillanti veri. meglio e 
seguire la via indirata piii so
pra: punta re su collane. o spille 
decisamente false, composte d: 
pietre dure colorate. di smalti. 
di ceramiche. Esistono c vero. 
anche perfette imitazioni dei 
gioielli »i brillanti: ma sp sono 
veramente belle costano anche 
esse assai care funa spilla puo 
arrivare anche a 60-70 000 lire). 

A chi abbia una piccolissima 
somma da investire o a chi deb-
ba suggerire un regalo gradito. 
consigliamo comunque di lasciar 
perdere « collari di cane • e col
lane fantasia che passano rapi-
damente di moda; e di lasciar 
perdere anche le spille e spil-
lette d'oro che non abbelliscono 
chi !e porta e in genere non rcn-
dono piu eleganti gli abiti. Con 
la stessa cifra si pud oggi ac-

3uistare infatti, il classico filo 
i perle, caro ad ogni donna: 

La • cotlana-spamto • • tantl airi. 
In psrline e pietre di diversa 

grandftia. forma e color* 

ci rifcriamo alle perle coltivate 
che pur non essendo costose co
me quelle vere. sono altrettanto 
belle e sono prodotti genuini e 
non falsi. Per riconoscere una 
perla vera da u^a coltivata an
che il pm esperto g»o:el!iere de-
ve infatti in certi casi ricorrere 
a tccmche speciali. II fdo di per
le co!t:vate va da un prezzo m.-
nimo di circa 8.000 lire (perle 
non grandi e giro non molto lun-
go> fino ad un massimo di 60.000 
a seconda della grandezza del
la loro sagorna. II filo di perle 
coltivate rende ogni donna piu 
aRgraziata: rende elegante :\ 
pullover sportive la camicetta, 
1'abito scollato; e sempre di mo
da: non si deteriora mai; pu<V 
csser • aumemato • un po* per 
volta. aggiungendovi qualche al-
tra perla, quando si ha qualch* 
soldo da spenderc. 
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