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Lo sviluppo impetuoso del lavoro femminile realtd nuova di questo 8 marzo 1962 

Sei milioni 
di domie al lavoro 

11 processo di inserimento dvlle Invorutriei nellu jirodusionc non v dvtvrminato soltanto da una voniiiimtnra economica 
favorvvole, ma da due fenomeni profundi: il progresso tecnico e it processo di emancipazione delle coseienze femminili 

Vi proponiamo un viaggio / r« le stati-
stiche, il meno possibile arido, in quanta, 
dalle cifre, vorretnmo far scaturire quello 
che di dinamico vi c oggi nel lavoro della 
donna, come spinta alia trasformazionc 
dclla societii vel senso del progresso, c 
come scatto verso una superiore coscienza 
del propria ruolo, che faccia della lavora-
trice non la spaurita riserva, via la prota-
qonista di una battaglia generate di rin-
novamento. 

Oggi, sociologi, studiosi di tccnica e di 
induuiiii .statisticlie, politici, ed economist!. 
sono concordi nel riconoscere come tratto 
preminentc dcll'espunsione monopolistica 
anehe Voccupazionc femminile. Si tratta di 
un dato nuovo, che va eollcgato alia ulte-
riorc rottura dclla economia di tipo pre-in-
dustriale, con i suoi caratteri prevalente-
mente artigianali, e alia trasformazionc 
dcll'ltalia da pacse carattcrizzato da una 
economia ugricoloindustriale, in pacse ad 
economia industrialeagricola. II lavoro 
dclla donna e diventato uno dci fattori 
decisivi dcllo sviluppo della modcrna indu-
stria capitalistica; esso e cntrato, a talc 
proposito, in una fase di evoluzione c di 
espansionc che altri pacsi capitalistici d'Ku-
ropa avevano giii attraversato da tempo, c 
che da noi il lento sviluppo dell'industria 
e il ritardo nelto sviluppo economico gene-
rale avevano ostacolato, insieme ad altre 
remore c barrierc, fatte dcllc condizioni 
di inferioritd sociale dclla donna e del peso 
della tradizionc conscrvatricc. II corso de-
yli eventi e andato in qucsti anni airmitt 
rapidamente con la sostitnzione dcll'econo-
m<a industrials alia vecchia economia fa-
miliarc, con la vwtamorfosi dclla cellula 
familiarc, con il lavoro femminile che ap-
pare come uno dci pin profondi aspctti di 
evoluzione che si po.ssmio cflettuarc nella 
societii attualc. 

Tulto cid scardina, nei fatli, von solo 
I'immagine tradizionnle della donna legata 
alia casa c alia sua funzione di < fattrice ». 
il vecchio viito di Penelope c di Rca Silvia, 
ma distrugge la distinzione tra qualitii 
esclusivamcnte tnaschili e qualitd solo fem-
minili. e la « tcsi » dellr non-attitudini fem-
minili (come quella del minore sforzo mu-
scolarc consentito alle donnc) e attenuata 
dall'ingresso nell'industria delte moderne 
macchine, che lo domic possono mnnovrarc 
come gli uomini. 

Flussi e riflussi 
del lavoro femmini le 

Tuttaviu, I'ondata del lavoro femminile 
in Italia ha subito flussi c riflussi negli 
uitimi cento anm, c sarebbc erronco cre
dere che U fenomeno dell'occupazione fern-
minile si verifica da noi, in grandi propor-
zioni, per la prima volta. Ami, alia fine del 
secolo scorso, il lavoro della donna c uno 
dci massimi fattori che accompagnano il 
sorgcre dell'economiu capitalistica; e, nel 
rci t tcnnio Jra il 1874 c il 1895, contraddi-
stinto dalla crisi, dalla miscria. dai bassi 
salari e dall'cmigrazione massiccia dcgli 
uomini, il lavoro dclle donne raggiungc in 
Italia, quant i ta t ivamente Vindicc piu clc-
vato che si sia mai registrato. II censimento 
del 1881 da la cifra sbalordiliva di 5 mi-
Uoni e 700 mila donne inseritc in attivita 
lavorativc, su una popolazione femminile 
di 14 milioni e 200 mila donne. II tasso di 
attivita dcllc lavoratrici raggiungeva dun-
que ben il 40,lr'v; c il lavoro femminile non 
si esplicava soltanto nell'industria tessile o 
manifatturicra (dove pure rappresentara 
H 90ch), o nclle zone a cultura agricoln 
intensiva, ma si esercitava nel cnore del-
Vattivitu industriale. dove le donne occupa-
te arrivavano ad csscre il 60c'o di tutti i 
lavoratori. Nel 1SS0, infatti. vi erano 188.486 
donne occupatc e 40-45 mila ragazze. su un 
totalc di 382.131 operail Con la fine del 
XIX Secolo I'economia italiana csce dalla 
stagnazionc, Vltalia si inseriscc nel gruppo 
dci paesi industrializzati, si crcano nuovc 
fabbriche, nuovi scttori di attivita ccono-
}>iica industriale c Vindicc del lavoro fem
minile comincia a decrescere. 11 lavoro 
dellc donnc avra, nel cinquantennio sue-
cessivo, tin rifhtsso costante, con I'cccezione 
di una ascesa nel corso dclla gucrra del 
'15-'18 (quando le donne occuparono il po-
sto degli uomini inviati al fronte). dopo la 
quale torncra indictro ininterrottamentc. 
per tulto il periodo contraddistinto dalla 
politica coloninle, daU'autarchia, dalla si-
tuazione economica caotica del fascismo che 
si prolunga fin oltrc la seconda gucrra inon 
dialc, per un quindicennio, alle soglie di 
quel 1950, da cui si fa datare I'inizio dclla 
ripresa economica. 

Qucsta brevhstma, sintetica rievocazionc 
ha lo scopo di dare sostegno ad una osscr-
vazione che tale per Z'oggi: il lavoro fem
minile non scaturisce automaticamtntc da 
congiunturc economiche farorcvoli, anehe 
se ne viene avvantaggialo; ma, come Vespe-
rienza storica dimostra, Uincremento dcllc 
attivita femminili si pud manifestare in 
modo del tutto indipendente dal boom eco
nomico, c vcrificarsi nci periodi di crisi, 
di marasma economico, di emigrazioni in 
vtassa, oppurc in periodi di emergenza bcl-
lica terribili. 

11 giudicarc oggi la tendenza al lavoro 
femminile non rcvcrsihUe nasce anehe dalla 
considerazione cite, pi r la prima volta, st 
verifica da not un'cspanstone »IOH solo quan 
titativa ma quali tat ive dcll'attivitd dellc 
donnc . 11 proccsto di wserinicnfo dellc la
voratrici nella produzione sembra pertanto, 
piu che determinato dalla congiuntura eco
nomica, strcttamente collegato a due feno
meni profondi e duraturi, che sono il pro
gresso tecnico che investc il paese (fattorc 
primario) e. il processo cmancipatore dellc 
coscienze femminili (fattorc secondario). 
e come tale questo processo non solo non 
c casuale e pronto cd arrestarsi. ma destina-
to con molta probability ad accentuarsi an-
cora. Qucsta prospettiva. di una. spinta evo-
lutiva u l te r iore nel lavoro dellc donne, r 
altresi favorita dal delinearsi sempre pit: 
stretto del rapporto di intcqrazione econo
mica tra j rari jxicsi dclVEnropa occiden-
tale, dove il laroro femminile rapprcsenta 
per i monopolt, romr* fonte di massimn 
profitto, inccssante problema di concor-
renza tra pacse e parse nell'ambito della 
CEE. c soprattutto per Vltalia, dove, in 
campi come quclli dcll'industria tessile e 
manifatturicra esistono oani primati ccono-
mici imbatt ibi l i . grazic alia capacity ilellc 
ntaestranze femminili (e ai loro bassi 
talari). 

I ' t 'diamo duwjiii ' qual e sialo il corso del
l'occupazione femminile, negh uitimi dieci 
unni, cominciamlo da quel 1951 che rcgi-
stra una delle punte pii'i basse dell'attivita 
lavorativa dellc donne. Nel 1954, invece, le 
tendenze sono gia mutate profondamente e, 
sotto il profilo quantitativo, si pud dire che 
esse marciano nel senso opposto a quello 
preecdente. Seeondo i dati dc/J ' lst i tuto 
Centrale di Statistic;!, elaborati e inqua-
drati di reeente in un eecellente stiu'.o di 
Sora Fcderici. che eomparira presto in un 
volume fdito du L(itoi:u, nel 1954 vi I'ttnui 
in Italia 4.566.000 unitd femminili lavora
tivc, che nel 1961 erano gia salite vnpe-
tuosamente a 5.S99.O0U. mutando il tasso 
di attivita femminile che passa dal lS.7 ' i 
al 2'2.S':'i, e facendo scat tare Vindicc per-
eentuale, che segnala In pn*sc»:{i dflli? 
donne nel complesso delle forze del lavoro, 
dal 2l.llc al 27.9'/, . 

Presenti in tutt i i 99 
raggruppamenti 

l.'incrcmento delle donne net van set-
tori di attivita e cresciuto nel scgnente 
modo: il 33'.o delle donne si sono inseritc in 
agricoltura, il 50l!'c nell'industria, e il 22'.,: 
nel complesso dellc altre attivita. In quan-
to all'estensione quali tat ive del lavoro fem
minile, le donne sono oggi presenti in tutti 
i 99 raggruppamenti professionali in cui 
sono classificate le attivita economiche, 
ccccttuati quuttro di essi, vale a dire quello 
dei cauccllieri o ufficiali giudiziari, quello 
dcgli ufficiali dci corpi anuati c dci fuu-
ziouari di polizia. dei sottufficiali dcgli 
stcssi corpi, e dei uiacchiuisti. couduttori 
di tram, mauovratori ccc. / 7»ot!i;i per i qua-
li la tendenza all'accrescimento del lavoro 
femminile pud ritcnersi effettiva, sono dun-
que: quelli del progresso tecnico, che ridu-
ce la differenziazione tra mano d'opcra ma-

sc-lilie e jemiitimle; Vesteusioue qualitative! 
del lucoio femminile, che avviene anehe in 
tutti i .scttori pro/cssiomili. cosi da copriiv 
<;»(isi intcrumente il fronte dcll'ultivitn 
Iiit'onitit'u (si pensi che alia fine del secolo 
scorso la costante, e pressoche sola, atti
vita femminile prolCNsiomile era quella del
le macstrc); c IVcccrioiKile ineremenfo del
l'occupazione femminile, che si verifica an-
cite nel Slid a differenza del passato, c con 
un ritmo pin impetuoso che nel Xord (dal 
1054 al lOtiO. le rcginni del .Mcz/ogioruo 
haiiuu proontato un uuiiiciilo deU'uecupa-
m>uo femminile che va dal M al til) o 70'« . 
mentre nel Moid tale aumento o>eilla dal 
110 al 35' , ). 

.\ fuffi qucsti elementi, dovrebbe jure 
du eorollario una spinta ideate verso Vemun-
lipiuioiic, per cui il Imoro uou e soltunto 
obbligo, mu seelta eoseiente. segno distin-
two elevato della personalitd umuna. spinta 
alia volontd di trasformazionc di ruffe la 
societii. 

l.a massiccia presenza di quasi 6 mi'.umi 
di domic ucli'iittintii luroruftni j)o;ic iutiui-
fo oggi, in Italia, euormi problemi, non solo 
eeonomici per cid che coiicernc la indivi 
duazione delle tendenze generali dcllo svi 
lappo capitalistica in Italia, ma sociali e 
politici. Si verifica nella societa un proves 
so ooieffii'fliMMife enmiicipdtore, muionifo 
re, ma bisogna pur dire che quelle che ue 
si)H» le protagouiste sono state gettate nel 
processo produttivo seuza ehe lo spirita di 
classe, la coscienza sindacale la legislazianc. 
»•• le strnttitre della societa rispondessero a 
questo ruolo. K qui ha le sue radiei quel 
malessere, quella anaoscia modcrna, e an
ehe quella ambiguita nell'attitudine delle 
donne rispetto al lavoro, per cm esse inse-
duono un'attivita extradomestica. si sotto 
pongono a sacrifici inauditi per ottenerla e 
riuscirvi. ma sono pronte ad abbandonarla 
iptando essa smctta di csscre una neeessitu 
imvrescindibile. 

Non ci si pud spicgure questo « indie-

Dieci figli di Josephine Baker 
nella casa di Hans C. Andersen 

COPI.NHAC.KN — IHi-t-i rircti imrtiri licit tidutlivl ill Josr|itiim> Hokir xttut ;nuUH .i 
CopenhaK*"" per \i"ch-rr la slatua del crnndc porta v nurralorr chuifse Hans ClirNli.ui 
Andersen, rit-l i|iialc smi<i afTrzionatl Icttnri. Frroll 'nolla telcfotn) tnlli r dire! nella 

rasa-musco drl poets 

fn'(/!//<n;ic»iii> » .solo con ''<irrelrcitc;.:<i del 
costume, in quanto esso affonda le sue piu 
cere nadici in una rcuffu eco»;omic<j pre-
visa, che e quella dcllo sfruttamento della 
mono d'opcru femminile. II capitalismo ita-
linno ha adoperato eiiiicumciitc, senza scru-
poll, questc riserve dcll'esercita uidu.striu-
le. Ha pagato le lavoratrici a livello di sotto-
sulurio, le ha sotfopostc ud una prcssioue 
s/riitfutrice, mnssacrutc con orari siicrraufi, 
ol>l»li;/(ife <i divulcrsi tra il doppio lavoro 
della (ahbrtcu o della professione, e della 
;n>a (per em .vi puo lieu <lire efie la setti-
nuiua dt lavoro delta domia non e di 40 uiu 
(/; Ml ore», liccir.iatc barbaramente quan 
do <i s|i(iMiiio perehe teme d; veiler ill 
niniuito il sua profitto, ahhandonutc. non 
proiette ilalla rete statute detl'nssisteir.a e 
delta preruleiKu. i)ucstc lavoratrici <li tipo 
nuovo. portate a milioni alia rihalta del 
pmce.ssu di industriatizzazione. sembrano 
0(ia; iuissumere tutte le eoiifruddicioui del-
Ve^pansione monopolistic!! e segnalare in 
quid modo Vcspansione industriale aggrava 
cm! jiiidie ((iiifniddicioMi quelle vecchie, 
inn cttstcnti. {.'ultra eousf(ifri;iom* du farsi 
e ehe questo processo orru imct i tc libcratorc 
— e ehe giti tre anm fa proprio su/l'l'iiita 
vi iiHiilanimo come tipico della questions 
tcmminilc in Italia e come uno di qnci pro
blemi ehe il capitalismo avrebbe tcntata 
ili portare a matura:ione — «'• (irceleuufo tful 
fciifnf/ro iti eattura ideologiea delle donne 
onerato ilal monapolio 

Un episodio 
di (( Boccaccio '70 » 

/•' proprio »«'l Jiiomeufo in cui Vautonomia 
ei'oiioimeu delle domic coiimiciu <i direu-
fmv fatto di qualehe rilicvo, si tenta di so-
•<'-tiiirc all'ideale dell'emancipazione fem
minile, gli schemi piccolo borghesi del be-
uessere, basato siilla conqnista ilell'aspira-
polvere, sull'ucccttazionc dclla morale im-
pi iiiiife. Mil rijiicuuineMfo nellu prolilemuti-
e»i f'emmini.stfi pin margiuale. 

Siamn dunque giuuti al pnnto e.riicialc: 
in ipiale misnra il prooresso ccoiioim'co cui 
uvMstiumn, si pud trusformnrc in progresso 
deile coscienze. in iiviin:ata sociale, nella 
CK.ntptista di una lihcita, ilj una diquitii 
iiu.tnm pin elevata per le donnc? Quel ehe 
uippmmo eon chiarezza e che la .sitii<i:ioiie 
di mifioxt di lavoratrici. che Vcspansione 
n.onopolistica pone in pinna piano nel pro 
i esso produttivo. offrc vua iiros/ieffiru di 
lottu politica tiunva e piu rirea. fatta non 
-idtauto dclle quest lam di iondo dcU'uii-
mento del potcre contrattnalc e dclle qua 
lifiehc. ma che *i intreccm strcttamente ni 
problemi della societii. della vita civile, dclla 
iiiltnnr dalla fabhrica. M giunge alia cittd, 
dlo Stato, alia fumiglm. K allora risulta 
iiiitlumciite it contrusto prolondo, tra la 
moderua ciriltd industriale che spinge a 
pienc mnni le donne nclle fabbriche. c la 
earenza, Varidita. Vamarezza del mondo so
ciale desfiiiuto ud accoglicrle. 

Nel prima episodio di « lioccaceio '70 ». 
•\iicllo iliretto da Mario Monieelli, vi c la 
<traordiuuria storia ilt una lavoratrici' dclla 
arande cittd industriale del Nord. Milano: 
e la caratterizzaziaue del sua pcrsonaqgio 
<• cosi ieru, renfc du dirriilure tipica della 
eondizionc della donna at lavoro. ucl proli
fic incontro con la civilta ncocapitalista. 
I'na ragazza. per non csscre liccnziata al 
Vatto del matrimomo. seeondo quello ehe 
it contratto precede, premie mnrito di JIU-
*costo dci padroni c. a notte. si nascondc 
con lui nci prati nel furgoncino ilclla 
•litla th cm il giovane sposo c fattorino. per 
nhhraeciarsi. in attcsa che m casa si spen 
gano fnalmcntc le luci. F.' una storia 
• boccaccesea » dei tempi uostri. dove il 
liecnzioso. il grassoccio. lo sboccato sfu in 
'/"<•/ triste. avaro, u n d o abbraccio notturno. 
-ni si riducc anehe Vamore sotto Vncchio 
lei padroni dclla civilta del benesserc 

MARIA A. MACCIOCCIII 

NOVITA IN LIBRERIA 

La conga 
con Fidel 

111krin-1 -I.i .ltir.ix iT 'J i l i ln nil 
r imm.n l i i i l i | i . irl irol.iri- for lu-
I I . I in lal i . i . ( r l i t'ciii d r l »uo 
\i.iii^ii» stint) In l lora vUi-">inii. 

l>l l imo in f inl inc i l i I r m p o 
11:1 Innzo ronipiiniiiK-nlo p<>'--
t i ro M I ( l u l u , /./i conpa rim 11-
Hrl (Kdiz ion i Atnnli'. r o l l , i l r l 
* Cralln prandr ». p r r fa / ionc <• 
I r j i l i i z ionr ili J o \ r e I . U - > M I L V' 
nn l o l n m r l l o rhc r«dpi»rr . in-
z i l i i l ln pi-r il ziMlo t ipocrafiro 
i l r l l j * I U \r*lf r p*r I J \ i \ r z z a 
ilt*!l«* MJinpv •* fotozral i r r u -
bani*. ordinal*- «• riir.i i i- d^ 
( i i o rs io t^in^nli. 

I.n ennen enn I u/r/ r mi |»ir-
m. l iK il"orrj«i«n«-. pi-r n»-i i l l -
ri . n j l o i lnr .mlf nn \ i . iz : i i« .1 
( ! I I ! I J : I1.1 i p u - i i l p iz l io 
•• i'.->mlami-iUi> di un Tipnrlnvr 
in i r r M . ron cli * r a u i «• U- ini-
p-nnatr i l i un ta r rn ino d'ap-
puni i in mano ad tin o » » r r \ j -
tore d ' r r r o i i o n r . M a . anr l i r I J I I . 
drtyc pi i i evi i l rnic c q iu« i po-
I rmicamenl r in«i<tilo. r i! pu-
«!o do| i r r * n non l i n u l o . Hrl 
zru\n i m p o r l i r o . I l i k m r t r -prt -
m - • r m p r f qi l r l l . i * i u pa*»io-
n;- \ i r i l r . q ie l l .1 «na for /a nma-
n j *rIii«-|IJ r \ i » J . r h r re lo 
( j m i . i M-niirr \ i r i n o . 

J o j r r 1.11**11. nella Mia af l r t -
iiu««a prr faz ionr . r i inform.! 
rlip qur«lo «in«olarr « rrportn-
cr in \ r r > i » era de* l ina lo . n<*l-
lt- in l rnz ion i del porta , a l l ' l la -
l ia. M a . come i leltori rieorde-
ranno, la ren- i i ra clericale non 
ronre.*»e i l « \ i * i o » c l l i k m e t 
r ra l i zzo i l M I O d i v g n o r o n u n 
viaggio • Cuba. ( g. c. / . ) . 

«I duri» di Barlow 
I I rmu. in / i ' / Ihtrt (lSinnpi.i-

n i . V>!>2. pp. .11.1. I. I . I 'm 1 di 
J. i rni - lt.irl<>ii r«i-!ilui»« «• im>> 
i l i ^ l i l l l l imi /if ilull'-r in^l<-i 
I.* I J - I ' i r ia ili It i- . ' M i l l - t-\ p.i-
r.irji iuli«t.i d i i r . inl f l.i « I I M I -
da snrrr. i n m n d i j l f . f r u r ili 
a i i i r ra dcl le rainpazm- pin r i -
M-liio-e i l . i l l ' A f n r j a l l j S i r i l u 
in (Manila. I.d r il i l r . in imj il<l-
I J * i u \ i l a . la «mria ilf 'H'inipo--
*il>ilila « d i ronl inn. i r r n e l l j \ i -
ta qunti i l iana i l mi lo di \ i i - l rn-
7.1 a rn i la e i i f r ra I l i a n l n r a -
ti« ». I'.* tit* i l ramma l.ifiiili.irf 
p«T i molt i film «• l i l i r i rln- .id 
,-..f5 «.»no *t.ili i l i -diral i . rn.i < Il -
i i f l rnnian/ i i di l l j r l i m ri»lpi»<"i-
| n f I J * I I I •inrerit.'i •• nfll '> »!.••-
•«» t rmpi i r jp . i r i l . i i l : r tur l i r rr 

l<" ra^inni « inr i i l i r t - i»ru l i < hr 
!•• d«-l«-rinin.ini« 

M'-z. l.i ru i f<«r/.i • m m i pu-
piii i lnr i <• il • n i r a : ; i i » li»ir <> • . 
j inn- I1.1 l r a *p i ra / i«n i r i ->n-
l'in<-nli di In l l i ^li imni i i i i . lr 
• :,— «v «p»Tanz«- id 1111 I j v o r o 
e di una ca^a in una *i>ri«-l.i 
ciu<!a: ma per realizzare eiil 
sii manrann sl i * in i rn rn i i r pni 
la linon.i »i>rie!a borslir^.- rlio 
cii>\ane lo ha I j n r i a l o ci>i\ nn 
ruilra a i i r r ider r o a r<~rc>- ur-
ri««» in una 2iicrra eri trnia «• 
lerr ih i le , oszi In al loniana r 
l<« ili»prezz.i. I n i r» lo ili \'n>-
I f n / J rompit i to in .111 I I M . I I C 
I m r s h r - r l» cr l la in ra r r r re . I n 
rapprr - rn iante della pinsiii-
iHiralh—ia parla enn d i»pr r / zo 
i lr l l . i •n-onda surrra . <• r i -n l -
l.i rh iarn — r ipre - r — rhe nun 
In nienle di errt-zionale «: 
« avrxano a»uio lr p r n \ e rite 
i rombal len l i delta - r roni la 
euerra mondiale non a t r v a m i 
i l fep i ln . . . M i l l * sobhalzn. ( .out. 
batlenti-. fcgato... nirntc di ee-
coiooale^ prove™, tecondo un 

jn-ri i . i l i - . i i r i ir i i .mil . . . I n inr l i 
i . 11• • T1 > .1 I1r.1111l.ll 1. Inl i izr. i l . i -
l i . . I'.irnli f 1.11 •• r.i I nit - nit-, - i 111-
pn- p.irnlf. U n 1111I11 j l i !*ltr.ip-
M« I f . i lr i .n j i i " 1 r.iim d f l l r 
p; i:l|.' i l l -n j l i f ri>. l ipi i mm lui 
- • in- \ r i l r \ .inn pm III •> 

l .ppnrr il pinznr- •' i i i i l i i ,-
»r.ili» l i n r i l i . - . - 1111 •"• i n - i i l u n - l.i 
rniii i i iri . i dei i imrt i i- ii«'«»iini» 
pun n - j^ i r r ; livs. eli.- l.i piii-r-
ra l u f j i l n «• »a. » r j i ! j mi-ntiT 
; l i ripa**aiir> 1l.1v.1nii a^li ne-
1 lii l»- imin. izini d i v inli n/.i p 
ili - . i n ju r . I I Imrshi'M- »inrt-. 
•• r««mr -••mpr«-. I I i lrn. iro pm> 
i in i i . . 1II.1 lirir- .. 

I-** [1-.1 -111 •- ili-itir.il> 1 i|in - in 
inr i i l rnl i - . .it prm 1 alia pr i -
111' ili-li'itsiim,- 111 p r u i m i i ' »i»j-
_'ili> . i ; l i i l iu- i i l . 1 | io l i / i i i i : i . 
_l |i«rn mi'l i ' i l l all \ l i ' l i l l / . l . 
• 'ii- -•iim.-i-nn Iinii .ill 1 i n - l i j . i -
/ i i . t i . - •nun ir.i Ii- |»ii~i r i i l - r i l i -
i l i l r u m . i n / " '.lui l l . i r lmi n>--
* ' i - .» d j r r nil ipi.nlrn preri«n. 
t.i.-ln-iilc ili <|iii ll.i - i . l i i l j r u t . i 
I n l io ra l i r - i . rite e *pii-la!ii d i -
-pnrz7o e \ 0 l 2 a r r \ iol i -nza per 
r lit appart irni- ad 1111 mondo 
ilii«-r»r». D i i|in-*t.i sni l i - . i l r n i 
-nil- \ a l n n - r i l i l i -nan-: di qnr -
• 1 1 •nri i- i . i . rin- non -a e*»iTi* 
£iu*t.i I- .ii til art' 1111 nomn a 
r i rn- i r i i in" la propria \ i l a in-
ii rrnit. i •• \ inlrni.11,1 i!allV»pi--
rii n/.i 1I1II.1 znrrr.i - ' i mi pla
in. il<-U'ji|.ti!jMii nii> .id nn.y v i 
ta r i v i l r . I n i rn adallaittrnin e 
«|iu l lo ili aeerl lan- ili •• - l r i»r ia -
rr n. ma qne-l i i nella M I . I 
•i-liiett<-zza i- di-ri»iiini- non fa 
| M T I lea . I . ' inrmi i ro ron tin r x 
o i m p j E n o d'ariiii deride del la 
-na \ i l . i r l ie nrmai -i *vnlc.* 
I iuieo Li \ i j d r l l i l l ina l i la e 
ili lla \ iolrnza lino alia nior-
tr, una morte \iolrrrta. 

v j l i l l s morto tKmbra\a coil 

«--»•*- e p i r rn lo c .-qiialliiln «• 
i n l r l i i . ' I.r.i i i l r r rd i l i i l i ' rhe 
. I W - - I - V I — • l l l l t l . l l t l l t .1 l l l l l ^ l l , 

f - r . l n r n - i sravri i iei l le. I"arr \a 
p. n-.in- i n n . i m . i n / / . i :i r i i l »7i>-
f /i< »!«• / rn/i/i' fi»7 f i l l i f »• 
l l l l l i l l K l •• 

I.' lilt rn:iiail/i> - la l l . l l l l i - . r.l-
r i rn di 5II«/I«'fl<<-. *.|-||il-|lii I* .III-
1 I f »e non rass i i inzr \ a l o r i «o-
eiali «• p n i l i r i «i I i -r ia leaEi-r.-
r a p p n - / / . i r r | H T ipn--la *lia 
fn r /a r - r l i i r i t i - z /a rin- in>\a 
m i l l - improv \ i - i - r v o r i / i n n i ilel 
prnl. i^nni-l . i dt-l p j - - j l i > ili 
tm-rra Ii- * I I • p in f r l i r i i- n>-
l.ii-lr p.izim-: l u r - r in ttilla la 
• • 1 .mil.i p.irtr. la parl<- *nr-

H I alia pr ima d i l r i ' / i m n - . 
I 1 p. i - - imir | M T I 'ni lr i^i i r I i-r-
• • / i m i a l i l . i . I imil . i il v.ilnr.-
di'li.i i iarra / imn- rin- n r r . i l.i 
l i . r / . i in f-li-mrlili •-•li-rili e 
in . i r /m. i l i . | | ilr.imm.t di It.-^. 
i | i l i - in itimt rin- l ion i r m . i ttn.t 
...ri.-t 1 in n i l piilt-r \ i v r r r 
l ian ip i i l lu . • I H M I I i- • I 'znalo 
il.iH'nrrori- della sur r ra r de-
f l i uomin i u r r i - i . dal r ieonl ' * 
d r l r-Jncur v del la bn i la l i l a . 
piu tn l i i - »a r**i-r«- indieal ivo 
i!i tin d ramma ehe non «• *oln 
i m l i \ idu.ile. ma di una crnr -
r . i / innr «• di mi rn * !ume . I tl 
rn - ! i ime, ip t r l ln lMirclie*e, rhe 
rnt i i i *re i l n r r z / a e violenze. ben 
pil'l r r m l e e «pie!ate di quel le 
di M i l l * . T r a qitt-i i ln r i . rln-
*on« i b<-n pa*r iu t i Imre l i r - i 
la \ i o l e n z a di M i l l * non «pa-
veiila pii'i. r «olo i l «ecno di 
m i l n r ra ia rbc m m t r o \ . i . in 
1111.1 -or iel i i rgoisia . la ei i i ' ia 
\ ia d i r«pr imer» i . (e. ni.) 

Quttte sckede sono a cm-
ra ii Elio Mtrcun e Gimn 
Ccr/o FerreU't. 

Una grande mostra a Roma 

// disegno di Cagli 
attraverso un trentennio 

COUKAIH) CAC.U. . r»itt:iilini » ( H»."i!») 

I'na teuden/.a troppo ditlu-
sj» della cnttea d'atte eou-
teiuporauca t: ipiella ilj vn-
lere ignoraiv i piecedenti 
di'i fenomeni at'tistiei in cor
so. Kssa, in vcrita. rispomle 
p iee i samente a due esi^en/i1: 
quella del meicato , elie vuo-
W il ritutovaiucnto cotititiuo 
del prodnttii (e eio spiej;a 
auelu.' il eautluainentii eou-
tiniio della inumcra deH'ar-
tista olti'c elie I'.ippnntaisi 
dei fari della puhlilieita su 
nuovi < easi »). »• quella del
la psciulo eult iua. imprcp.i-
tata ad a l l ionta ie il diseoiHii 
sulle oi iuini . ehe non sono 
mai soltanto del l 'ait ista ma 
anelie del ei it ieu ehe ^iudiea. 

Fa bene, pei'cio. la Nitoin 
I'csit (Woma. Via del Vanta;;-
nio »1U) a i ip ioporto 1'esame 
unitai io «|ell'opeia di ulcime 
peisonal i ta . pei t senipio 
oggi t|tiella di Corrado f a g l i . 

Dov'erano. elie eo.s.i faee-
vano molti di quel niuesfri 
dclla * g e n e i a / i o n e di ine/.-
xo >, n;it| iiinii' fuii.i;hi dopo 
la grande pioggia della se
conda i^ueiia. (piaiulo Cauli 
sj piesi'iito. dopo gli anni di 
foituna del Novecento con 
le sue proposte. 1 lassnnte 
ipii, a lmeno nel disegno, da 
qucsta c uiitnlogica >'.' Non 
tutti rieordano. i> possono 
ricordate. elie Cagli acqui-
sto, eon tin esordio pnuligm-
so. in quegli anni una fauia 
ecee/ io i ia le e in modo sin 
golai issimo: 110,1 si misc alia 
sciiola ili nessiino dei mae-
>tii *lel Xovecento , ma accet-
to il I010 problema di date 
a ir i ta l ia uu'aitc nuxlerna 
autonoma. ehe nun fosse lo 
1mp.1r.1lM rio del lc avatmuai . 
die inte; ii.i/nm.il ; l . 'aite (I: 
Cagli nacqiio ca»i' dalla eon-
traddi / ione pirativ.i del No-
veeentu (eso id io inetali<icu. 
ii'alism,) poetieo della <.-onti-
niiitii) ehe e ia ben diversa 
4I.1II.1 falsa l iuposta/ioiie nco-
pi imitivista (> neoarcademi-
ea. le cii; tracce. de\ icsto . 
ri inangono itl nonij v ope te 
aecettate o conelamato dai 
ei i t ici aggioinat i (pdl'iiltima 
01a. 

Cjue>ta p .n t i i i / a di ("aglt 
icsulta bcnissmio dai i l isegn: 
(1931-30) espo>t, alia I'esa. 
In analoma eon i| SIIJJIIO, 
dove la fantasia p i e n d e »1 
po»t« 1 dcl la eiilttira. ili Artn-
10 Martin:. Cagli >i riaff.tecia 
eon nuovo ti i ibainentn alia 
\i»i<uie elassiea. eaneel lando. 
tie «-iin pte>tigio>a iinniedia-
W/i:\ \\ lucidii . u t a d e m i t o e 
rieopreniloiie, al di<otto. le 
cose vero. quclb* tlella liniga 
emozione timana. p<T cui un 
paesaggio non e tanto (picllo 
che vedo oggi . quanto (|iiell.» 
che la cultura umana ha ro-
struito. u n corpn oppurc un 
s imbolo /odiacale sono piu 
architettura di momoria cht? 
prcte.-to di modo o <)i tiuura 

La «Battaglia 
di S. Martino« 
K1.1 l o ^ u o pe ie io t i le ;l di

segno 11011 obbedisse a l l a l l o -
1.1 di nioda impianto volu-
metrico e enstruttivo. ma si 
t ingesse invece d; quel la va-
gbe /za che ci fa atTcrraro 
I'idca ol tre la cusa. per cui. 
per csempio , un d i segno cin-
qticccntcsco c sempre preci-
so, nm non sj chiudc mai nel 

1 vcrismo. 

AU'iiHinia Quadricnnale si 
6 v is to come la < Hattaelia 
di S. M a r t i n o . (Cagii 10381 
c un quadro ben malurato e 
capace di ofTrire un *.ccondo 
nspetto, rispetto alia strug-
gente intimita di Scipione-
Mafai del la < sciiola ronia-
na > in quegli anni. Avrcm-
mo visto con piacere qui alia 
Nuova IVsa anebe qualehe 
quadro cli quegl i anni: la 
«Cacc ia >, per esompio, o 
l'« Orfeo >. a u c l l c l a v o l c 

1 imbal/.atu dal Cinqiieeento 
feriarese 111 pieno cltma 
< impel iale > e ehe avevano 
una loro lor/a suggostiva. un 
loro coraggio di proposta ita
liana ma anti ietorica. anehe 
negli anni did iniio espres-
sionista ilj < Coriente >. 

Ma la mostra della Nuov 1 
I'esa non e retrospettiva. Si 
concent ia essen/ ia lniente sul 
Caglj tie] dopogiierra. vale a 
dire st i ir immediato antefat-
to al Cagli di oggi. 

V. qui si p iopone subito 
I'aspetto multiforme di un 
pi t to ie ehe. data la sua car-
riera. avrebbe potuto. una 

sum verdi eaiicli i , i suoi a^-
zurri sottomarini, i suoj bru-
ni di eaverna) . tutto eio in-
d u a la fedelta d, Cagli alia 
forma, prineipio dell'espre>-
sione. !•' poi la convin / ione 
coiiteuutista. per cui Cagli e 
anehe oggi un,. de : pittori 
piu < impegnati >. e non ii-
niane nul ie tr 0 quando e'e d.i 
testiniopjare, con l'atte. la 
sol i i lai ieta con ehi .-! bntte. 
in Italia e fuori. Inutilinente 
1 - maestri > de l l '<a i t e I:be-
1 a > sebei niscimo l.i eronaea 
del l eahsmo. salvo poi niet-
ti'ie ilei titolj < impegnati •> 
.1 quadi i uati per tutt'altr » 
seopii. II i:toruo ilet conte-

volta riconquistata 1'Itali.i j nut! reali de ir impegno v\\ il 
da cui fu eaeeiato per la per - | e per Cagl; una ragione di 
seci l / ione laz / ia le e ilove ll- vita, :111a 1 lUidl/iniie dellY.x -
turilo comi' .soldatu ileU"e-e:- -,teie 
cito di l ihe ia / ione . o u l a i e i 
se stesso o buttarsi a eorpo 
morto. vantandd giusti dn i t -
tj i l i p i imogcni t i i ra . nell'ac-
i-ademia deH*avangiiaidia. 

Avrebbe pero tradito se 
stesso e la sua cultura. Per 
Cagli s, l iproponc invece. 
in altri termini, il mci lesmio 
problema del suo rapporto 
col Novecento. Accetta/ iono. 
cioe. dei termini vivi L. ne-
cessari di eio che e e si fa 
storico. neiravanguardia. m 1 
ritiutp di quanta diviene 
mod,1. conforniisnio. plagio. 

Astratto 
e vealisla 

\'.' ipie.-.to elie gii * avail-
guaribsti > nun hamin mai 
digerito Come anuuette i^ 

Inline Cagl| c: e.le alia to- -
ma pel ehe la fomia e -| me •• 
/o I'spressivo della i . igione. 
I / info in ie e r i r ia / iona le . :1 
casuale. rautomatico. I'no 
xtraccio o un buco. pa legria 
abbi uciacchiato e uno scir./-
/ o di mate i ia . possono cssei • 
re l le t to (|. un (;c-fo. aiun.-
s i i m m i e s i o (e p iovato e 1 
csaltato) Mai sono il resu.-
tatti di nn lag ionamento . nel
la logica dell 'estetica. tiatu-
raluiente. In a l t n termini. 
se il pioblenia *li Cagli e. 
conn* credo, quel lo il: uv.i 
approssinia/auie nias.-ima il 
carattere favoloso di iin'epo-
c.i che non e tutt.i al:enata 
neHinatlerrahi le pi l to iesc > 
o neU'angoscia sen/a feae .1 
nella macchina tisie n -.• 
ste-sa 0 nel gmco che fn ui-
inent icaie; >e l.i ^lla costan'e 
poetica e quella di e-strane 
il Mittacuito persistonte urn. 

( n c o r d o u\\,\ miistia ilel '47jnesjnu> del iin-tro I'.u <e lial-
al .S'ec-i/01 che, pi tempo d i ; |a totnba i„ cui l'lianno ::r.-
n t o i n o cubista. Cagli anti-, balsamato gli ace.ulemic;. a!-
eipi i i ce iche ipiadriiiiensio-j 1,Ma si \ e d r a t h e una m>-
uali'.' K poi. nel tn . info d e l - k t r a c-une qucsta dclla Nuo-
"equivoc,! a-tiatti i-concteto, 1 va I'esa c i pre>enta un'altc:-

nativa al godimento di natu-
ra o alia frenesia del sess«-. 
alia luce impressionist.* «• al 
griilo esprcssionistn. al rico-
re tonale e al moniimeutal?-
xiiin c.ivornicolo I'n'alterna-
tiva classic.1 dcU'epoca dele.* 
e man e:e ». che e l.i !Wt! . i . 

I 'eiche Tmmb.ulor: ha i.«-

I 
che Cagb. denuni i . .-1.1 p ine 
implicitamente. con un,\ pit-
tu ia si irieale e costrtittiva. 
il pcricolo di annientamenlo 
verso la macclua. il fango 
colorato o ij vuoto (non lo 
.-pa/in) del neodadaiMiio il: 
ritorno'.' 

FlgUliamocl pu; se tpie.-t.' 
r icetche — quex'.o .spcr; iiici; 
r«ili.%wi<». d u e Tuiiiil'.iilui 1 j u:>;i c..-.'.in/.i murale 
nella pii'>ciita.'a>iic — h.uin,, 1 •perirueittai e —. e t.into \i:iy 
un filn i n - . i n ali.x',.1. una 'pe j 1 u u:aiu! ;t- It-jH-rimen'-.i 
c ionaca 1 Ii.- Cagli non ii.i ] rm>: 1 dalle -eci iie del mate-

lale tecnic:>:v.o M.i >i tnz-
: iunga i'!'" la cultura dt Ca-

Ui.iae 1 a til 
:iel: 

mai rdiutato. d.t: di<egni di 
Hucheuvvald a quelli dt Keg-
ca 1 1'mili.i del "(id. .p ipiadii 
or.i tiipmti >iii ma-.'.acri 01 
Alger:.1 Come <• ainmis>>ibile 
chi- :1 pitlore delle < carte > 
che s imulano strati geolocici 
xia poi lo stesso che disegna 

1 

, t.it:-:r.o — e non .'l::tmer. . 
facevano i m.'.na-ri-'.; cnr. l.i 
lorn cultura — nci ter:ea > 
gravi.io d'umori «li un'epota. 

:J nuovo angel,> d u n (l.i- la nostra, tiove l 'avaaguardia 
^ a r i n - ' inacque per dire ili piu e no.s 

Qucsta coesi>ten/a del pit-j per nnnullare V\ paivla 
tore astratto (ma sempre . m l i n qpes'.o sen»» la moa: 1 a 
t informalc) e ilel pittore rca-j . Coru.d, , Cagh alia Nuova 

- „ della t.ducia - a < agh o x c u r < u < KMVinWlX,^lwtL at-
Mai — l.» >i tenga ben pre 
senie — del >lln MlcteS-o. pe: "!-»^C:s.» 
ihi- noi .x.ippi.inio 1 lie : t1o:i .ivn-bbt 
f igu:att \ i di s i i icesso hanno 
ordme ••Ue'.lo del loro mer-
cante ill tenere bep votto 

j ih iave gli e sper inunt i tigu-
rativ 1 che e » i fanno. 

Ma come si veritica tal•-
cocsistenza? Si parta da al-
n i n p costanti. qui antologi-
camente riscontrabili . nella 
opera di Cagli. Prima di tut
to la costante del la forma in 
antitesj con la non forma. 

IA* s tesso fatto che si rx>ssa 
tcssere un'antologia di Cagli 
cop i discgni. la fun/ ione sii-
balterna che il colore, nel 
senso orm.11 tradizionale dcl-
r imprcss ionismo. h a nella 
sua pittura. la scnsibi l i ta dei 
vuoti e pienj di una super
f ine — si tratti di un pan-
neggio o di una * carta » lu-
meggiata —. il ritorno per
sistonte del « fondo» non 
come piano cromatico. ma 
come piano psicologico, con-
trappunt 0 del la figurazionc 
nel tono ceneralr. (a tiui i 

u:i'eptK.i che r.i'.i 
M."2'.X,> se non fo>.-•-* 

guard.i:.i set:.* Faagolo \ i-
.-uale vli w.i eqiuli'orio i:i 
conqu:stare. ne proversga 1«» 
impulso ilalla na'.ura o dall.i 

j cultura. e H«m di un* i aquu -
tudine d.i dis>iparo per l'ap-
prodo al nulla. 

RAF FA 1.11. DF. t.RADA 

A Gianna Manzini 
il Premio «Rustichelk)» 
riSA. T — 1.1 i.ar.a d<rl V l l 

nre:n:o g orn.-.i *:••.*.•» -Rustiohe'.. 
i > d.i Pi>.i - ha isse^natij 1 pro. 
tin g*xr '.a .<:ampa italiana. ohe 
coa.* stor.o in .lue i:bbre d'oro 
II p.-em:o e *t«to asscjnato a 
(..i.-.nn.. M.inzin. per ;'art:eo!i» 
- I'na strada came un.i donna* 
pubbbeata *ul - Giornale di St» 
o. l ia- di Palermo. Seoondo pre
mio ex-aeqno a Ronzo Basion 
e P. F. Coloaibo. La siuri.i ha 
ritonuto pioltre mentevoli di 
citaz.one: Franco Fosohl. Fran
co La Guidard, Sergio Ftoei-
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