
®mm& 
l'Unita 

Ampia la discussione sulle rivendicazioni femminili nei congress! sindacali 

Parita: impegno della 
II pensiero di trc sindacalistc 

Dicliiurn/ioni alP« Unila » di Una Filihi. Ni \es (iect-i <> Hina Picolato 

Durante i lavori del con-
gresso del sindncato unitario 
dei lavoratori del tabacco, una 
giovane delegata di Santa 
Marin Capua Vetere si rivolse 
al ia presidenza e dlsse: < lo 
vorrei sapere perche queli l la, 
ed indico un gruppo di giovani 
delegati che sedevano, tutti in -
s i eme in fondo alia sala, non 
si decidono a premiere la pa-
rola ». Quante volte e accaduto 
ai dirigenti sindacali e .del le 
organizzazioni di massa di d o -
vcr pregare le poche donne 

• present! nel le assemblee, com-
poste prcvalentemente di uo 
mini, perche prendessero la 
parola ed esponessero esse 
stesse i problemi del le donne 
lavoratrici? 

Leggendo i verbali dei con-
gressi d i e le organizzazioni di 
categorin hanno tenuto in q u e -
ste sett imane in preparazione 
del congresso della CGIL, si 
ha Fimpressione che qucstn 
volta la partecipazione del le 
donne ai dibattiti sia stata net -
tamente diversa e che nei s i n -
dacati stia accadendo questo 
fatto nuovo: le lavoratrici a c -
quistano coscienza del loro 
ruolo nella societa, hanno s u -
perato il fossato della t imidez-
za e cid non solo nel le a s sem
blee ove la maggioranza dei 
presenti , rispecchiando la c o m -
posizionc della categoria, era 
formata da donne ma anche 
ne l l e altre. Si tratta di un fat
to di grande importanza che 
rafforza la vita democratica 
dei sindacati. 

Prima bilancio 

di ana grande baUaglia 

Cid non e avvenuto perche i 
dirigenti sindacali abbiano 
astrattamente compreso il « v a -
lore dell'azione verso le masse 
femminil i > ma perche i tcini 
dell ' emancipazione femmini le 
sono divenuti parte integrantc 
del programma dei sindacati c 
per gli aspetti che riguardano 
i rapporti tra lavoratrici e pa
rt ronato. sono stati oggetto di 
una grande lotta, non ancora 
conclusa. Alia vigiiia del c o n 
gresso del la CGIL, quale b i 
lancio si pud trarre di questa 
azione che si e sviluppata con 
l 'obbiettivo di raggiungere la 
parita de l le retribuzioni tra la 
voratori e lavoratrici? 

Dal punto di vista salariale, 
su 31 contratti di categoria 
rinnovati nei 1959 e nei primi 
mesi del 1960, tredici hanno 
sancito un aumento salariale 
con una percentuale maggiore 
per le donne rispetto a l l 'au-
mento fissato per i lavoratori, 
d iminuendo in tal modo — in 
"alcuni casi notevolmente — la 
difTerenza di retribuzione. Le 
categoric che hanno ottenuto 
questo successo sono: tessili, 
nietallurgici , tipografi dei gior-
nali (per i reparti di spedi -
z ione) , poligrafici. centrali del 
latte , farmacie municipalizzn-
te, ceramica. calzature. mari t -
t imi (per le infermiere e le c a -
meriere di bordo) , bancari. 
ccnfezioni in serie, conserve 
animali , calze e maglie. In par-
t icolare e da sottolineare il 
contemito nuovo del successo 
ottenuto dalle tessili che oltre 
a conquistare un aumento per 
la parita che va dal 6 al 13%. 
hanno iniziato in tal modo ad 
avviarsi verso la completa 
parita salariale. Per altre 
categorie le trattative sui 
contratti si sono concluse con 
I'impegno a riaprire la d iscus
s ione sulla parita salariale. Nei 
set tore agricolo la parita sa la
riale ha fatto alcuni passi 

'avanti con il rinnovo di a l cu
ni contratti provincial! e per 
a lcune lavorazioni (mietitura. 

•trebbiatura, raccolta della frut-
ta, raccolta del le olive, dirada-
m e n t o del le bietole) . Per c o m . 
pi eta re il quadro dei successi 

• ottenuti dal le lavoratrici per 
migl iorare i salari, occorre i n -

• fine ricordare la nuova regola-
• mentazione del lavoro a domi -
-. c i l io . 

Questi primi importanti suc
cessi del la lotta per la panta 
salariale pongono il problcma 
che sara al centro dell'azione 
futura dei sindacati e che 
per alcune cafegorie ( t e s 
si l i e m e t a l l u r g i e s c gia 
oggi posto sia sui terreno 
del la elaborazione programma
tic* che dell 'azione sindacale. 
II prob lems e questo: per un 
comple te r iconoscimento dei 

he maul dl un opcrnlu al lavoro 

diritti del le lavoratrici, occor
re alfrontare globalmente tut
ti gli aspetti del lavoro della 
donna, nella fabbnea, nei corn-
pi, negli ufflci. Nei dibaiti lo 
congressuale della CGIL v 
cnierso con chiarezza la neccs-
sita che i sindacati, pnrtendn 
dai primi risultati positivi de l 
ta lotta per la parita salariale 
— successi che vanno comple-
tati ed estesi a tutte le catego
rie — affrontino tutti gli altri 
aspetti del rapporto tra lavo
ratrici e datori di lavoro. Una 
questione cent rale, in tal s e n -
so, 6 quella della qualificazin-
ne, vale a dire dell* accerta-
mento del lavoro svolto dalle 
donne, in ogni singola fase 
produttiva, ai /ini di una g iu-
sta remunerazione. 

II contemito. il signiflcato di 
auesta rivendicazione e uno 
degli aspetti piu avanznti del
la lotta per la conquista di una 
vita piu civi le e moderna per 
le famiglie lavoratrici del no-
stro paese. AU'aumento della 
occupazione femminile 6 c o i -
risposta un'offensiva del pa-
dronnto per allargare quella 
che viene chiamata la « zona di 
sotto salario », ossia per mol-
tiplicare i casi di lavoro re-
munernto meno di quanto ef-
fett ivamente vale e di quanto 
veniva pagato prima. Gli 
esempi di questa politica pa-
dronale sono nuinerosissimi: 
basti pensare che la Confindu-
stria. quando si profilavauo 
possibility di soluzioni valid? 
per l'inquadraniento di tutti i 
settori industrial!, preteudeva 
di equiparare al < manovale 
comnne > le operaic di seconda 
categoria. 

Quale realta umana e pro-
fessionale e'e dietro questi ter
mini del gergo sindacale? Un 
« manovale comune ». secondo 
i contratti di lavoro, e un la-
voratore addetto ajle puli / ie e 
ai trasporti leggeri: le opera:e 
di seconda categoria dehhono 
aver superato un per iodn-di 
apprendistato, sono gia inseri-
te nei v ivo della produzione. 
debbono aver acquisito una se 
rie di nozioni tecniche ed una 
notevole capacita di Invoio. 

II problcma della qualifica-
zione del le lavoratrici non ri-
guarda solo le fabbriche. La 
amministrazione statale non 
da in questo campo il buon 
esempio, dal momento che l'80 

f»er cento de l le dipendenti de l -
a pubblica amministrazione si 

trova fra le avvent iz ie anche se 
spesso le mansioni svo l te sono 
piu qualiflcate di quel le rico-
nosciute ai flni dcllo stipendio. 
Per le donne di campagna. poi. 
il problcma e ancor piu grave: 
gli agrari rifiutano di dare al 
lavoro femminile il gitistn va-
lore. Il caso piu clamoroso e 
quel lo della mezzadria. ove il 
lavoro de l le donne e calcolato 
pari al 60 % di quel lo masch;-
le, con graviss ime conseguen-
ze per la reribuzione comples-
siva del lavoro della famiglia 

/ / problems 

deWaititlenza 

In questi ultimi mesi la bat-
taglia del le lavoratrici e del le 
organizzazioni sindacali si e 
arricchita di nuovi temi. alcuni 
dei quali affrontano altrcttan'.e 
vergogne per la societa ital ia-
na. ET il caso. in primo Uiog.> 
del le odiose discriminazioni a 
danno de l l e - lavoratrici per 
quanto riguarda la stability 
dcH'occupazione. Sono stati 
denunciati i casi clamorosi c 
non isolati di l icenziamenti 
motivati dal matrimonio dell.i 
lavoratrice: e una pratica che 
s« c largamente diffusa nei 
grand! magazzini . in alcune 
fabbriche. in molti ufflci. AI!a 
denuncia di queste sitiiaztoni 
vergognose deve seguire ora la 
azione, nei Paese e nei Parla-
mento. Infine i problemi che 
un tempo venivano qualificati 
solo < assistcnziali > non per 
s m i n u i m e l'importanza ma per 
collocarli a fianco di quelli d i -
rettamente riguardanti il rap
porto tra lavoratrici e padroni. 
si sono invece dimostrwti deci-
sivi per re l evamento del le con-
dizioni di vita del le lavoratrici 
Stare otto ore in fabbrica. sot-
toposta a ritmi di lavoro gra-
vosissimi. stare dieci ore nei 
campi o l'intera giornata negJ: 
ufflci (quale conseguenza del-
l'orarlo spezzato che si osserva 
in quest'ultimi Iuoghi di lavo

ro) e non trovaie poi quell'as-
sistenza che la societa deve 
dare alle lavoratrici, signifir.-i 
condurre una vita veramenle 
diflicile. Non si tratta. ciuiiidi 
dj una semplice « a.ssisten/a > 
ma della protezione sociale che 
una nazione moderna deve .is-
sicurnre a tutti i lavoratori, in 
particolnre alle donne. 

(I. I. 

Una Fibbi 
Alia compagna Lina Fibbi 

che dirige la Federnzione dei 
te.^sili, composta in pievalen/u 
da lavoratrici, abbiamo chiesto 
di illustrarci quale e il ruolo 
delle donne nella vita del s in-
ducato. 

* Nei canyrcsso nuzioiutle 
della FIOT — ha rispnstn Li
na Fibbi — e cmorso con Mal
ta chiarezza dal dibaltito che 
la lotta per la conquista di un 
Uvello di vita piu moderno e 
piu civile passu at tra verso /« 
lotta per una (liusta valuta* 
zione professionals ed econtl-
tnlcu del lavoro delle donne e. 
delle raquzze e qucstn ncll'itt-
tcresse di tutta la catcqoria. H' 
siato inoltre, afjermato con 
lorzu che la crcazione di un 
siridficrito d i e sia all'altezzu 
dell'nbiettivn nenerale da rup-
(punaerc, non pun avvcnirv 
senzu la presenzu nei sinducn-
to di altre define di mialiaiu 
di lavoratrici c la partecipa
zione di Molte di esse nei posti 
dt dirczione del sinducuto. dal-
la fabbrica alia provinciu al 
enmitato direttivo nazionalc. 

« // conpresto della FlO'l 
— ha prosi'fptito la eonipafpn: 
Fibbi — ha scgnato un Mo
mento importanti' per il rap-
piunpimento di questi obietti-
vi; up sono la testimonianza 
non solo il nnmcro delle donne 
che vi hanno parteciputo e di 
quelle che sono state incluse 
per la prima vnltu ncali oraa-
nismi diripenti periferici c 
centrali, ma per il fatto che le 

necessita di cui abbiamo parla-
to prima sono state affermate, 
non in niodo « piapnucoloso », 
dalle sole donne Ma forte-
mente da tutti e in prima luopn 
duph uomini. Qucstn sono cst-
penze —- ha conclusa la seqre-
tariu della FlOi — di piu cstc-
.V) lepame con la mappioranza 
dei lavoratori delta cutcqoria, 
(Ii adepuata rupprcscntunza <• 
di vita democratica del sindn
cato. percin esse sono state n-
sie e considerate ncll'umbiln 
di un pracessa di rinnovumen-
to del sindncato, della sua po
litica. della sua azione e della 
.sua orqanizzuziane ». 

Nives Gessi 
Alia compagna Nives Gessi. 

^egietaria della Federbiac-
ci.inti. abbiamo chiesto di s in-
ti'ti/ /are le rivendicazioni del-
It- bracciauti, (issate al recen-
t<- co'igresso del sindacato uni-
t.uio. 

* In breve — ha risposto lu 
cnmpapna Nives (least — pit 
obbiettivi purticolari della lot
to delle donne braccianti sono 
(piesti: parita di salario p pa
rita di prcstuziani assistcnziali 
e previdenziuh fra uomini e 
donne che svolpuno lo stessn 
lavoro, (pialificazione della 
muna d'opera femminile, par-
ticolarmente per t lavori nei 
fruttcti, costruzione di un nn
mcro sufficiente di asili nido, 
purticolarmente nei Mezzopior-
no. /Incite I« ripeiidicnzinne dj 
un piano di costruzioni di case 
per i braccianti posto da tut-
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ta la catcporia ha per le danni 
una grande importanza ed at 
Jualitd. 

Rina Picolato 
Alia compagna Hina Pico 

lato. lesponsabile della com-
missione femminile nazionali 
della CGIL abbiamo rivoltc 
(iiicsta domanda: o l t i e alia ti 
vendica/sone della parita sain 
nale. quale problema e p a 
s-entito dalle lavoratrici? 

* tl' il problema del ritm 
(/• lavoro. lnfut>>. — ha detu 
la cnmpapna Picolato — ba-
sta parlare con una ipialstus, 
lavoratrice, piovane o adultu 
per costatare clip i rilmr ui 
lavoro sono diventati ossessio-
nanti, tanta che in opni ora 
d'» lavoro I'impegno della la
voratrice sulla mucchinu o sul
fa catena di produzione e di 
sessunta minuti su sessunta 

* A'p derii 'rt un prccoce lo-
gnrumento. il manifestarsi di 
forme di malattie pmfessinnali 
anche di origine psicluca che 
portana uno siptilibrio nella 
vita sociale e familiare del la-
voratorc. Percio, quando af-
fcrmiamo I'esigcnzu di rcaliz-
zare la completa eguiigHanza 
tra lavoratori e lavoratrici tn-
lendiamo abbracciare tutti 
questi complessi aspetti del 
rapporto di lavoro che deuonn 
cssere affrontati attraverso la 
enntruttazione dei salari, dei 
hvelli di occupazione, dei rit
mi di lavoro, della riduzione 
dell'ornrio di lauoro c di ade
quate forme di protezione so
ciale. 

jAiru'dAri 

Arredamento 

Vestiamo 
le nostre finestre 

L' archttettura moderna ha 
dato moltd importanza alle fine-
sire: le stretle aperture verti-
cali che lusciuruno la stanza 
ipiaxi senza luce sono .state *o-
stituite in tutti i mode mi ap-
partamenti dalle grandi velrute 
onzzontali. spesso ampie come 
tutta una parete, o. perlomvno. 
dalle or mat classlche finestre 
epiadrate Le finestre sono cosi 
renute a costituire un plemento 
di urinio piano dell'arrcdamento 
della stanza, ipialcosa che per 
Ui sua importanza si imponr 
(ntdj piU del »riobi!t? o del tpia-
dro, a differenza di quanto av-
cenira nelle ca*e piu antUpiatc 

Per (ptesto e necestcrio - re-
stirle -, c cioe ottenerr attra
verso le tende che esse dlven-
uano davvero un elemento de-
coratlvo della stanza Le tende, 
d'altra parte, si rendono asso-
Uitatnente neceaarie anche per 
altre raaioni: la densita deyli 
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Esempio clamoroso 
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una o c c u p a z i o n e si h a v u l o n e c l l u l t i m i r o n r o r s l p e r I ' l n s e K n a m r n l o 
m « R l s t r a l e : su fiOO pns t l so lo 100 r r a n n r l s r r x a t l a l le d n n n e . n i a l g r t u l u 

esse fosscro U.000 su 11.(100 ennrorrenti 

Srconi lo I ' t i l t l im i c r i i s in ien tu i l r l 
I 9 \ l l r l a \ n r a l r l r l a l t l \ r r l cu l t a -
vauo in I ta l ia o l l r r r l i u i u r i n l l l o -
n l . U grnOco a l l nn ro most ra la 
<l i«t r i l inz lo i i i ' n r i va r i s r l t o r l UI 
a t t l x l l .V N r l romp l rss i i clr i l a \ o -
ra to r i i l l p r r u l f i i l l ( \ r i l l Rra t l ro sn-
p r a l si r r p i s t r a \ . i . n r l 1951. una 
media d i c i rca 3fi d i m i i r p r r O R I I I 
100 i i i i i i i l n i o r r u p . i t i : n r l s r t t u r r 
i m p l r f t a t i / i o f a i r rappor to r K t i l -
l a \ a d r l 16 p r r c rn to . N r g l l u l t i 
m i aun l v i r stato un p roe r rs^ l vo 
r s rns lh l l r i n c r r m r n t n d r l l a mano 
d 'opera t r n i i n i l i l l r . Ta l i " a u i n r n t n 
r c a r a t l r r l / z a l o dal la i i nn i i ss lo i i r 
i i r i r i n d i i s t r l a d i ra ica/ / r a l d i so t tn 
d r i 20 ann l r d o in c r n r r a l r p l i i 
a r r r i i t u a t o n r i s r l t o r l p i n a r r r -
i r a t i d r l l a \ l t a r c o n o m l r a . 

edifici net nuoi-f t/tiarficri p tale 
che se non ci fosscro le tende 
si avrebbe 1'impressione dt coa-
bitare con I'inquiUno del palaz-
zo di fronte. 

Ma come disporre Ic tende'' 
Le vecchie tendine fissate (uriiio 
il pptro non sono piu di moda: 
oaal si tende a coprire non i 
toli battenti della finestra ma 
tutto il vano ricntrante in cui 
la finestra stcssa e collocata 
(spesso questo e dettato dalla 
esigenza di coprire Vanticstettco 
tcrmosifanc che generaimentc 
trova posto sotto a/ davanzale). 
L'attacco della tenda va qumdi 
fissato in quel tratto di mtiro 
che si trora al dt 50pr« drl 
runo della finestra: al posio del
le anttquatc bacchette con gli 
anellim si usano oyo< speciali 
tcorrevoli che si acqmstano nei 
piii attrezzati nrpozi di ferra-
menta. Tah scorrecoli sono o 
di alluminio, o ricoperti di una 
lista di lajno di mogano: quan
do il Tnobilfo della stanza e 
chiaro vi consigliamo di ado-
perare il primo tipo. avendo 
cura. pcrd, di sovrapporgli una 
<ottde lista di compensato Unto 
m bianco, che elimmera dalla 
vista Vantiestetico allunitnio. Se 
le tende avranno invece il ca-
priccio o la mantovana, lo scor-
revole dovra rimanere nascosto 
da questi. 

Che tipo dt tende possono es-
sere attaccate aoli scorretoU? 
Ce ne sono di vano genere e qui 
ct linnfrrrmo ad elencarne alcu
ni: 1) tenda trasparente lunga 
H"0 a terra, divisa in due bande 
In alto un caprtccio di circa 20 
cm Tenda trasparente uanale 
alia precedente. Al poito del ca
prtccio la ' mantovana - che 
consiste in una specie di cappel'.o 
che si apponc alia tenda e che 
rienc applicato lungo lo scor-
rerole (e quindi sui davanti e 
<ui brevi fianchi del tendaggio). 
La ' mantovana - e lunga circc 
20 cm. ed e sapomafu. Essa e 

in stoffa peiante cui spesto si 
aggiunge una zagana che sotto-
linca il n u n c o della sagoma 
m.i) Tenda trasparente che 
unzirhe esscr Iuseiutu sctol-
tn >-ierie trattcnuta ni l a t t 
da due corte cordicelle dl seta 
fismtc ad un gdncio. In alto 
' mantovana -; sin lati due strl-
sc.e morbide del rnedeiiuio fe«-
snfo de'la • mantovana - £' que
sto un l>.po di tendaggio c'.a<-
iiVo. che rtprentle I niotiri di 
quelii dei palazzi antichl. In 
realta si dovrebbe avere una 
doppiu teruld. una scurc e pe-
sunte che rimane raccolta ai 
lati. Va'.tra traiparcntc: oggi 
perd. a causa del costo del tes-
suto e del fatto che le periiane 
hanno eltininato la neccssifd dt 
una tenda che osriirf complefa-
mente la finestra. la tenda • scu-
ra - e divenuta finta <e doe solo 
una striscui) e ha funzione 
puramente ornamentalc 4) 
Tenda trasparente raccolta al 
lati e bordata da un volan. 
In alto doppio capriccio. In 
molte case comincia a ve-
derst al posto della tenda 
In « venezuinn - che e una 
speclale pcrsiiirm di ttriiclc di 
celluloide che si applica all'tn-
terno della casa. La - venezia-
na - ha due posizionl: una che 
oscnru foinplctumente la luce 
delta finestra. un'altra che la 
diminuiscc soltanto Per questo 
e molto adatta nelle case di 
campagna o di mare dove il sole 
estivo e particolarmentc acce-
c inte 

Per confezionare le tende e 
nccessarto acquistare una me-
tratitrn di stoffa che in larghez-
za sia due volte e mezza quella 
drlla finestra. II tessnto piu 
adatto per tendaggio trasparente 
e U naylon perche non occorre 
stirarlo: esso e pcro molto caro. 
Adatti e molto usati sono anche 
la - rhodia * e la • marquisette -. 
Per le tende trattenute ai lati e 
molto indicata la mussola. Tutte 
queste stoffe sono perd piuttosto 
care. Lire WOO al metro, alto 
ISO cm per i! nplon. L 600 per 
la rhndia. L. TOO per la mar
quisette. 

L-a sola conveniente anche se 
un po' noiosa perche bisognosa 
di frequenti lavature c triami-
duture (e un po' soggetta al 
deteriorumento) e quella comu-
ncmcnte chiamata - cencio di 
norma ». Sebbene non altrettanto 
trasparente e sostcnuta come 
quelle che indioivamo piu so-
pra. e una mussola molto sirn-
puttca (L. 300 al metro). 

La 'mantovana' va fatta in
vece ncllo stesso tessuto con 
cui e ricoperio il letto o le 
poltrone della stanza: ove perd 
queste fossero a fiori o comun-
(|iif in fessufo fantasia, va scelta 
una stoffa in tinta unita che si 
cccompagni alia tonalifd di fon
do della tappezzeria. Se non si 
ha una stoffa il cui colore si 
adatti al re.sto della stanza e 
nieylio riniinciare senz'altro al
ia * mantovana -». 

I grandi personaggi 

femmhiiH EMMA BOVAR1 7 
dal romaiizo di Flaubert 

E m m a Bovary i il personaggio principale 
del romanzo di Gustavo Flaubert che appunto 
da lei prende nome; la sua storia di piccola 
provinciate desiderosa di evadere e con la 
testa' piena di sogni che le impediscono di vi-
vere la vita che la circonda I'hanno resa nota 
a migliaia e migliaia di lettori di tutte le 
parti del mondo. 

•fll Da bambina Emma ha ricevuto una rigi-
' da educazione religiosa. ma mentre le sue 

coetanee vivono pienamente la loro vita di ra-
gazzine di provincia ella fantastica su ogni li-

bro che le capiti in mano e passa lunghe ore 
a guardare le figurine che illustrano il suo libro 
da messa. PiO grande sara la 'ettura clan-
destina dei romanzetti per signorine a susci-
tare in lei sempre piu forte il desiderio di 
evadere dal mondo mediocre che la circonda. 

« Nemmeno il matrimonio con un semplice 
medico cendotto e la nascita dl una bam-

bina riescono a riempire la sua vita come ella 
avrebbe desiderate. Un g:cvane di nome Leone 
che fa pratica presso un nctaio e frequenta la 
sua casa, la interetsa. Ma il g:ovane e molto 
timirio ed s'.la resiste aila sua corte discreta 
fmo alia sua partenza che !e lascera perd 
qualche rirr.pianto. 

9 1 Diviene allora facile preda di un giovane 
* proprietario ierriero che si e innamorato 

di lei. Rodolfo la inizia aH'amore tanto va-
gheggtato e le fa credere realizzato il suo so-
gno. Ella non s'iroanna, sente cniaramente che 
e'e qualcosa che non e prcprio cid che aveva 
sognato. II suo' sentimer.to infatti, per ouanto 
ingenuo e sincero. sara appena tollerato d i 
Rodolfo il quale ben presto non si preoccupera 
di »\ere per lei il minimo rispettc e si com-
porteia come e abitnato fare con le dor.ne piu 
corrotte. Quale frutio Emma raccogfi?ra dal 
suo rrrore di essersi abbandenata fra te brae-
cia di un amante? II aisprezzo e I'abbandono. 
E quando E m m a decide di fuggire con lul, 
Rodolfo spaventato dalle responsabilita I'ab-
bandona. Emma q^asi ne muore, poi si r i-
prende, passando anche attraverso una breve 

crisi di misticismo. Un giorno rincontra a tea-
tro Leone, fatto ora. piu ardito. Emma gli si 
abbandona quasi subito. 

MX E' la tresca tranquilla ormai, solo amore 
' dei sensi. Emma & bravissima a inven-

tare menzogne e finzioni per coprire la colpa. 
II marito e all'oscuro di tutto. Per adornarsi, 
circondarsi di un po' di lusso. per piacere 
sempre di piO al suo amante Emma ha ac
cumulate debiti su debiti. 

C t Un mercante usuraio dopo averla favo-
* * ' n ta , vuole essere pagato e. fa sequestrare 
i mobili. Inutilmente Emma disperata corre 
da Leone, il quale e gia stanco di lei. e da 
Rodolfo. I; !oro rifiuto ad a^utarla per Emma 
e un risvegtio alia rea l t j . 

A l Improvvisamente scaventata si rende con. 
v ' to della inutility d^!!a sua vita, e pensan-
do di risratt^re se s'esta con un ultimo atto 
di coraggic. anche questo prrso a prest;to al 
mondo delle sue erome romanze'che, crede di 
ritrovare una c'tgiita umana nei suicid,o. 

II romanrc ?pt>et\s usci in Francia. nei di-
cembre e'ei 1856, suscito grande scalnore e fu 
aichtarato da ^na certa cpmione puzsdea im-
morale, ripravevole. A ;la • Signera Bovary » 
fu fatto ii processo. r ia il tribunale proiciotse 
da ogm accusa il suo autore. 

• Flaubert — dlra J'awocato difensore — ha 

voluto dipingere una donna che invece di mr-
monizzare la posizione che le e data dal ma* 
trimonio con la condizione che le viene dalla 
nascita, ed essere la moglie tranquilla di un 
medico di campagna; invece di cercare la 
felicita nella propria casa. la cerca in contlnut 
divagaziom della fantasia. Bisogna tener pre-
sente che si tratta di una donna che non aven
do compreso il matrimonio, si sente conta-
minata dal contatto del marito e avendo cer-
cato fuori di casa il proprio ideate, ha trovato 
solo le disillusion! dell'adulterio •. 
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