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PERCHE' L'EMANCIPAZIONE DIVENTI UNA RE ALT A' 

8 marzo: festa Internazionale della 
donna. Ognl anno anche le donne ita-
Uane danno a questa rlcorrenza U 
significato di un bilancto, di una pie-
tra miliare sulla lunga via delta 
emancipazione femminile: un attento 
riepllogo delle conquiste passate, una 
valutazione delle forze e della situa-
zione presentt, la programmazlone 

' chiara e slntetica tfeoli oblettivl da 
raggiungere nel ptossimi onni, con 
I'esatta consapevolezza delle • resi-
ttenze da vlncere e delle carlche 
reali e Ideall suite quail far leva. • 

Dal giorno in cul, dopo la rlcca e 
positiva parteclpazione. al grande 
movlmento dl massa della Lotta di 

• Liberazionc, le donne itallane con-
qulstarono il diritto al voto, questo 

annuale bllanclo e slato sempre po
s i t ive La legge sulla (uteia fisica 
delle lavoratricl madri, I'accordo rag-
giunto sulla parita salarlale, la legge 
per la pensione alle casalinghe, so-
no solo alcune fra le conquiste 
piii Importantl, scaturlte da una lot-

" (a unitaria che e statu anch'essa. ol-
*" tre che un mezzo, una scuola di eman-
\ cipazione, un banco dl prova delle 
.; capacita polltiche della donna ita-

liana, in comunanza con il movi-
. mento femminile democratico di tut-

to il mondo. 
Oggi il diritto della donna a vive-

. re in liberta e ad esprimere la pro-
' pria personality in relazione ai pro-

pri desideri e allc proprle capacita 
" non si discute piu. I ritratti di don

na. gli squarcl, di vita che abbfamo 
;• scelto in questa pagina, ne sono, in 

un certo senso, una prova rlassun-
tiva e concrete. 

Pure, al rlconoscimento ideale e 
indiscusso, non corrispondono ancora 
condizioni reall di vita adeouate, che 
atutirto la donna a percorrere fino 
in fondo. in plena serenlta, la strada 
che ha saputo imboccare con slancio 
e coragglo. Oggi la donna sente an
cora tutta la fatica che gli deriva 

. dall'aver aggiunto alle faccende e 
preoccupazionl tradizionali, le nuove 
attivita professionali e lavorative e 
cib spinge alcune, nei momenti dl 
crisi, a rimplangere la sterile * arca-
dia • del passato. 

Superare questa crlsi: ecco 1'obiet-

2 FABBRICHE DEL SUD 

tivo delle lotte che attendono ancora 
la donna italiana. 

Accelerare la troppo lenta orga-
nizzazione del servizl sociali, argi-
nare la folle corsa al caro-vita, su- •' 
perare, attraverso la riforma dei co-
dici, il concetto arretrato del rappor-
ti familiari, dimostrare. aprendole 
I'accesso alle piu alte cariche dello 
Stato e agll incarichi direttivl nel 
mondo del lavoro, che la donna e 
utile e indispensabile al progrcsso 
sociale: questa la strada ancora da 
percorrere, sempre unite, sempre 
piu consapevoli della lotta piu gene-
rale per un avvenire migliore e di 
pace. 

Elisabetta Bonucci 
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IARI 

Le lettere 
nelle scarpe 

mi hanno 
fatto capire 

TRIGGIANO (Bari), 7 
Alle died di sera, 1'inverno, a Triggiano 

sno tutti, o quasi, a dormire; nella piaz-
tetta del paese sosta solo il vigiie nottur-
io, che attende in piazza 1 suoi minuti di 
listrazione, rapprosontati dnll'arrivo del 
>ulmini che riportano a casa le ragazze 
lei secondo turno della - Superga ». • la 
fabbrica che costruisce scarpe di gomma. 
i Un anno fa non sarebbe stato facile in-
fcontrare ragazze per le strade a quest'ora. 
JD leggi del costume erano severissime; 
Iddirittura impossibile, poi, un approccio 
[ome qucllo che ho cercato, ad un'ora 
|osl tarda, per una rapida intervista con 
iia giovane operaia alia vigilia dell'8 
larzo. 
• II nomc non ha importanza — si e di-

esa prima 1'interpellata, mentre le altre 
jiiu rapidamente prendevano la via di ca-
la — sono una delle tante della - Super
ga •», uon mi pt'ace che il mio nome venga 
]ul giornale. Potrei dirle anche che mi 
ihiamo Maria Fiore, tanto per lei sarebbe 
\o stesso. Ho 18 anni, qucsto, si, le pud in-
\eressare!» 

«E' contenta di fare 1'operaia? -
— SI, ma poiche me lo chiede a quest'ora, 
prima impulso potrebbe farmi rispon-

tere di no. Sono molto stanca. Non e il 
'atto delle otto ore, anzi, di nove e piu " 
:he stancano. (Senza di queste le buste 
paga, anziche di essere di 40 mila lire, alia 
Ine del rnese, sarebbero di 32 mila). Con 
luel ritmo di lavoro si e stanchi anche 
\e I'orario fosse di sei ore. E* vera che 
tella fabbrica, mentre lavoriamo, ci tra-
nettono della muslca, ma„ con il tem-
o, mi sono abituata, che quasi non la 

lento piii. A volte mi piace lo. poi, mi 
iccanisco a lavorare, come tutte le altre. 
t forse di piu. perche mi piace guadagna-
te, anche se cid ha procurato a me e alle 
(nie compagne delle maleparole, per let-
\era •. 

— Che cosa sono qucsti insulti per let-
;ra. mi spieghi? 
'Capita molte volte, quando in fabbrica 

ipriamo le scatole delle scarpe. che man-
lano da Torino, perche noi le ultimiamo: 
trovinmo dei biplietti scritti a mano. sen-
jra firma, sono delle nostre colleghe della 
'Superga-, di Torino. C e scritto, e que-
to lo posso dire, che siamo terrone per
che lavoriamo tanto per i padroni Noi. 
ion ci sapevamo spiegare il perche. Ora 
o abbiamo capito. Noi lavoriamo troppo, 
ti sforziamo e facciamo troppa produzio-
i e , cost quelli che qui dirigono la fabbri-
\a sono andati a Torino ed hanno preteso 
\he anche quelle ragazze lavorassero co-
le not!...' 
— Smetterebbe di lavorare se potesse? 
* Ah!, questo no Prima non servivo a 

liente ed ero solo di peso con le altre due 
nie sorclle. tutte sulle spalle di mio pa-
Ire, che proprio non ce la taceva Ora e 
liverso, mi rispettano di piu E poi ades-
fo se voalio una cosa la campro. e se 
porto il rossetto e lo smalto alle unphte. 
tessuno mi dice piu niente A casa co-
nanda sempre mio padre, in casa e cam-
iiato poco o nulla. E" fuori che e cam-
iiato. per noi. Di brutto e'e il fatto che 
fiamo diventate tutte nevrasteniche. Lo sa 
»i che t re mie amiche si sono ammalate? 
~rauma psicologico. Lo ha detto il me-
tico. L'altro giorno £ caduto un tubo di 
lerro sul pavimento. facendo un rumore 
forte, una cosa da nulla, ma due sono sve-
lute '. 

Ifalo Palasciano 

MATERA • DEI «BASILISCHI» 
La madre 
ha lottato 

per vederla 
operaia 

PISTICCI (Matera). 7 
Oltre 400 ragazze cominceranno domani a 

frequentare i corsi di addestramento, per 
essere poi assunte nello stabilimento pe-
trolchlmico per la trasformazione degli 
idrocarburi in fibre sintetiche e materte 
plastiche. che I'ANIC (END, ha quasi fini
te di costruire a pochi chilometri da Pi-
slicci. 

Nello stabilimento. che entrera in fun-
zione a primavera, dovranno trovare oc-
cupazione uppttnto 400 ragazze. provenien-
ti da Matera. Miglionico. Grassano. Pi-
sticci, Grottole. Jomarico, Salandra. Fer-
randina, selezionate fra le oltre 3000 che 
avevano presentato la domanda di as-
sunzione. Si tratta del primo nucleo ope-
raio femminile di una certa consistenza 
che si formera nella regione lucana. 

Queste ragazze. dopo i corsi, saranno 
pronte per mettere le manl sulle macchine. 

TERESA C. e una di queste ragazze di 
Pisticci: I'incontro mentre esce dall'ANIC, 
dove ha sostenuto il colloquio di selezione. 

«Vengo da una famiglia contadina — 
mi dice rispondendo all'invito di parlarmi 
della sua vita — una famiglia numerosa, 
mio padre e contadino, che lavora a com-
partecipazione una piccola azienda del 
Metapontino. Anche io ho lavorato nei 
campi, fino ad ieri. Una fatica che dura 
otto mesi all'anno sotto il sole che scotta 
e brucia la pelle. Io l'ho ancora la pelle 
bruciata. ma non credere che sono anda-
ta al mare a fare i bagni. Al mare ci sono 
andata due volte l'anno scorso, a Ferra-
gosto ed un altro giorno. E poi basta. Io, 
per farmi il corredo, andavo a giornata. 
per ottocento lire al giorno A lavorare 
il tabacco o a raccogliere U carciofo. Ho 
messo 70 mila lire sul libretto della posta -. 

Le chiedo come mai le e fenufa Videa 
di fare la domanda di assunzione per 
andare a lavorare alio stabilimento ANIC. 

- Francesca. una mia arnica, vicina di 
casa. e sartina e la domanda di assunzio
ne 1'ha fatta perche lo ha saputo dal prete 
che si facevano le domande: allora. anche 
io l'ho fatta perche a me il lavoro dei 
cr}mpi non piace: e troppo pesante, e poi 

. ti costringe a fare una vita ritirata lon-
tano dalia gente. dalle altre ragazze Sai, 
me le hanno fatte vedere le macchine: io 
non ci ho capito molto. ma alia mia eta 
si puo imparare presto - . 

— Qnanti anni hai? 
* Diciassette -. 
— E dove I'hal fatta la domanda di as

sunzione? 
- Alia sezione delle ACLI. La mi hanno 

detto che dovevo farmi anche la tessera. 
Mi hanno chiesto 600 lire per questa tes
sera. ma io l'ho regalata ad una mia arni
ca di Pisticci -. 

— Come si e suolto il colloquio di sele
zione all'ANIC? 

- Sai che cosa ho risposto7 Che mi deb-
bono pagare a tnriffa. e poi ho detto che 
conosco il sindaco di Pisticci. Giannace e 
il deputato Cataldo (comunisti - nd.r.l . 
Mi possono fare qualcosa perch& ho ri-
sposto cosl? Ma io non voglio dire bugie -. 

Ma il discorso di Teresa non e comin-
ciato oggi. e non finisce oggi. La madre 
e una vecchia contadina che proprio il 16 
marzo di quattro anni fa partecipt) alia 
grande lotta delle genti lucane per la in-
dustrializzazione della regione. strappando 
appunto al gorerno Vimpegno di costruire 
fabbriche in Basilicata L'ANIC oggi e un 

• prima risultato, una prima vittoria 

D. Notarangelo 

BR W 

« Non e difficile 
dirigere gli uomini» 

Nella casa di Lina Wertmii l ler ho appena il tempo di entrarci. La regista dei 
« Basilischi » e i l contrario dei personaggi paralizzati e inconcludenti descritt : con 
tanto incantato torpore nel f i lm del suo esordio. Lina e sempre in moto, sempre att iva. 
Perdere tempo non rientra nel suo vocabolario: anche concedere un'intervista e perdere tempo, se 
non riesce contemporaneamente a sfruttare quell 'ora mettendoci dentro qualche altra faccenda L'ho 
trovata al lavoro davanti alia macchina da scrive re. « Fisso tutto sulla carta io. Idee, progetti sceneg-
giature...». Ma pochi 

DIETRO IL MITO 
DEL «B00M» 

m i n u t i d o p o s i a m o d a l 
p a r r u c c h i e r e . C o n t i n u e -
r e m o li la n o s t r a c h i a c -
c h i e r a t a . P e r c i o h o a p 
pena il tempo di ammirare 
di sfuggita la sua stanza, 
piena di libri fino al sof-
fitto, bella perche comoda 
e funzionale: • ogni centi-
metro quadrato di spazio 
util izzato con sapienza, 
aggredito quasi con violen-
za dalla sua personality e 
dal suo lavoro. 

c Lei e la prima donna 
regista del nostro cinema 
— incomincio. — Come 
spiega di essere Vunica 
donna fra i bravi registi 
italiani? >. c Non lo so. 
francamente: e una do
manda che non mi sono 
mai posta. Se non fosse 
per ragioni di pubblicita. 
e un fatto che non avrei 
n e m m e n o preso in consi-
dcrazione. A dire il vero 
poi, non sono la prima re
gista italiana. Ce n e sono 
altre: la Trapani, ad esem-
pio... tanto per fare un no
me. Ce ne sono altre, bra
ve anche >. 

< Cominciai a pensarci a 
diciassette anni: a v e v o una 
compagna di scuola alia 
quale ero molto affeziona-
ta. Lei entro nell'accade-
mia di Stato per studiare 
recitazione. Io, quasi per 
seguirla, per cont inuare a 
lavorare insieme, come ave-
v a m o studiato insieme. 
pensai alia regia Ma ero 
troppo giovane, per iscn-
vermi alia stessa Accade-
mia, dove accettavano le 
domande per la regia solo 
a ventuno anni. Per non 
perdere tempo, allora, se-
guii i corsi del i 'Accademia 
di Sharoff. Da quel m o 
m e n t o mi sono sempre di-
vertita a fare mi l le cose... 
Io parlo di d ivert imento 
perche per m e il lavoro e 
mot ivo di piacere. oltre che 
di soddisfazione. L'attivita 

lavorativa, se e frutto di 
una scelta libera, se e il 
modo per esprimere la pro
pria personalita, le proprie 
idee, "diverte", soprattut-
to; nel senso migl iore del
la parola, naturalmente. E 
io mi sono sempre diver-
tita, qualsiasi cosa facessi: 
dal teatro dei burattini, al
ia radio vaticana, al film 
impegnato.. . Comunque le 
mie prime esperienze le ho 
fatte in un teatro. Oggi e 

La regista Lina Wertmuller 

I'Arlecchino, qui a Roma. 
Allora non era niente. 

« Era la sala di un cir-
colo culturale e il pr imo 
problema fu quel lo di tra-
sformarlo in un teatro, la-
vorando con i muratori , 
enn gli arredatori, con i fa-
legnami. Una cosa da pazzi. 
E fu da pazzi anche il fat
to che cominc iammo a dare 

. spettacoli gratuiti: atti uni-
. ci di Garcia Lorca. Poi me-

ta della compagnia fu at-
tratta dal miraggio di far 
soidi, e molti preferirono 
fare i generici a Cinecitta. 

- A l l o r a mi niisi a fare l'aiu-
to di Salv ini , poi passai al
le commedie musicali con 
Garinei e Giovannini e in-
fine, dopo sette , otto anni 

. di " l i m b o " , lavorai c o m e 
aiuto regista di Fell ini, per 
"Otto e mezzo". Un'espe-
rienza decisiva. Con lui ho 
capito che non esistono re-
gole, non esistono leggi fis-
se. L'importante e trovare 
il contatto umano con i pro-
pri collaborator!. 

< Io credo nel lavoro 
collett ivo, nel lavoro di 
"staff", con una persona 
attiva che funzioni da cen-
tro motore, s' intende, ma 
che trascini tutti, anche i 
piu pigri >. 

« E ne l suo lavoro, ha 
mcontrato mai difjicoltn 
per il fatto di essere una 
donna? ». 

« Non proprio. C*e sem
pre una difficolta iniziale. 
naturalmente. II solito sor-
risetto scettico del "ma-pcr-
chc -non-va-a-fare-la-calzet-
ta". La solila s tupidaggine. 
insomma. che io non pren-
do n e m m e n o in considera-
zione, E poi, la difficolta 
piu seria nel mio lavoro, 
e la diffidenza che h a n n o 
gli uomini a farsi gu idare 
da una donna. Si . ques to 
e uno scogl io aguzzo. Ma 
l'ho sempre superato, tra-
scinando la gente, convin-
cendola a considerarmi co
me '"persona", che ha del le 

\SPEZIA: DUE ALLIEVE 

AP1TANO DI LUNGO CORSO 

Non abbiamo 
mai sofferto il 

mai di mare 

* • • * * . > " 

.a ragazza 
•apiuno 

dl 
dl 

Venezla che 
lungo eorao. 

per pr ima ha cenMguite i l diploma 

Dal noitro corrispondente 
LA SPEZIA, 7. 

Armida Leboffe, la grazio-
sa ragazza di Lerici — che tre 
anni or sono fece parlare di se 
giomali e telecisione per es
sere Vunica rappresentante 
femminile di un istitulo nau-
tico di quasi tremtla studenti 
— non e p iu sola. Sell'impo-
ncnte edificio scolastico che 
ospita Vlstituto tecnico nau-

. ftco e induslriale di La Spe-
zia. ogni mattina, Armida Le
boffe cntra in compagnia di 
tin'altra ragazza. Orelta Ja-
copmi, 17 anni. bionda e gra-
ziosa, anch'ella aspirante ca-
pitano di lungo corso. 

Abbiamo alteso fe due stu-
dentcsse all'uscita della scuo
la al lerminc della lezione. 
Armida e Oretta quasi si con-
fondevano tra la folia dei col-
leghi. . 

€ V'a m e g h o ora che hal tro-
vato una compagna? >. 

«Cer to . va megl io . ma or -
maj mi ero abituata alia po-
s iz ione di una ragazza in mez
zo a centmaia di maschi. D'al-
tra parte la sittiazione mi 
sembra piu che naturale. Con 
i mie : col leghj mi sono ama-
tata e andiamo perfet tamen-
te d'accordo. Nei primi giorni 
di scuola non ero la sola ad 
essere imbarazzata: gli indugi 
e i pregiudizi piu difficili da 
abbattersl v e n i v a n o proprio 
dai mie i compagni di scuola. 

Ma ora tutto va per il m e 
gl io >. 

Armida Leboffe ha preferito 
lo studio della disciplina nau-
tica per proprio convincimen-
to anche se la marineria rien
tra un po' nella tradizione di 
famiglia. Suo padre, infatti. e 
un ufficiale della manna mi-
litare e altri suoi parenti so
no marittiml. 

Per Oretta Jacopini e statu 
ugualmentc facile decidere in 
piena serenita il propno av
venire. E' stata assccondata 
dalla madre. una donna dalle 
larghe redute, che ha certa-
mente collaborato all'afferma-
zione piena della personalita 
della ragazza. Oretta sin da 
quando frequentava la prima 
media aveca deciso di iscn-
versi all'lstituto nautico per 
conseguire il diploma di capi-
tano di lungo corso. Quando 
ha manijestato i propri pro
positi, inizialmente ba incon-
tratu una ccrta diffidenza. do-
vuta soprattutto all'incertezza 
della prospettira di impiego 
una rolta conscguita I'abili-
tazione. Si parlo di un rec-
chio rcgolamento. in base al 
quale_ per ottcnere Vabilita-
zione alia navigazione. occor-
reva acere prestato servizio 
militare per almeno sei mesi, 

• mentre altre leggi arretrate 
parevano escludere senz'altro 
la donne da mansioni diretti-
ve a. bordo di una nave. 

La flotilla della sentema 

rii.'.'/fi Corte costituzionale del 
febbralo scorso ha finalmente 
cancellato — a lmeno sul piano 
piurtdico — il m t l l e n a n o sta
to di inferiorita della donna 

Propno in questi gtorni a 
Venezm e sbarcata dalla mo-
tonave Ausonta, dopo avere 
compmto un viaggio di I'd 
giorni nel Mediterraneo, una 
alltera di coperta che ha con
scguita il diploma di capitano 
a t funoo curso, lo stesso di
ploma al quale aspirano le 
due studentesse spezzme. 

Armida e Oretta dimostrano 
di trovarsi a proprio agio, an
che durante le complicate 
cscrcitazioni di bordo. Ogni 
settimana snlla nave scuo la 
rfeir/sftruto compiono una 
pnmu crociera alle Cinque 
Terre e al largo della costa 
versigliese. si altemano al r t -
mone e riempiono regolar-
mente il libro di bordo. 

Oretta Jacopini a questo 
prcposito ci mostra somden-
do due grossi calU nel pal mo 
•Idle mani delicate e tornite, 
ma suhito aggiunge: « La g e n -
»e dic3 quel lo che vuole . mu 
a noi due non e mai venuto 
il mai d« mare. Dovreste ve
dere mvece . quel lo che s u c -
rede ci nostri compagni q u a n 
do la barca v i ene so l levata 
dnl mare grosso... . La s t o n a 
del "sesso debole" e so lo una 
invenzfene degl i u o m i n i » . 

Luciano Stcchi 

idee in cui crede e che sa 
come manifestarle . Allora 
il gioco e fatto e ci si co-
mincia a divertire, pardon, 
a lavorare insieme, con fi-
ducia reciproca ». 

< Nel suo primo film lei 
ha fissato Vimmagine di un 
ambiente borghese del Sud, 
quello appunto dei "basili
schi". E' casuale la scelta 
di questo tema, oppure ri-
sponde ad un interesse pro-
fondo che lei ha intenzio- ' 
ne di continuare ad espri
mere nei suoi prossimi la-
vori? >. i 

- < Borghesia italiana e 
Sud italiano sono i due 
grandi interessi storici, vor-
rei dire, del mio lavoro. 
Parto dall'analisi del mon
do borghese, perche que
sta classe rappresenta un 
po' il nodo di mil le pro-
blemi di costume, di leggi, 
di vita italiana. E' un poz-
zo profor.do da dove sca-
t u n s c o n o mil le aspetti del 
nostro paese. La borghesia 
del Sud mi attrae in par-
ticolare, proprio perche e 
piu immobile , e nello stes
so tempo piu ricca di fer-
menti e di problemi sto
rici. 

« Nel Nord il suo atteg-
g iamento e piu differenzia-
to, piu trasferito in proble
mi particolari. Nel Sud i 
borghesi possono essere 
tutto e niente nello stesso 
tempo. E poi io amo il Sud 
perche lo conosco megl io , 
la mia famiglia e di origi-
ne meridionale. Bisogna 
trattare le cose che si co-
noscono piu a fondo, natu
ralmente. II film che ho 
in cantiere (ancora debbo 
trovare chi lo finanzi, pe-
ro) — e che ha per t itolo 
provvisorio " 11 dolce e 
Vamaro" — e la storia di 
un uomo del Sud. Si am-
bienta a Catania e a Ro
ma. II problema centrale? 
E' quel lo dei figli. Questo 
uomo ha una mogl ie e una 
amante , ma non riesce ad 
avere figli non solo perche 
la mogl ie non puo darglieli , 
ma anche perche la legi-
slazione italiana d'oggi non 
gli permette di riconoscere 
come suoi quell i che po
trebbe avere dall'altra don
na. Ma lui vuo le un figlio. 
II codice gl ielo impedisce: 
e un assurdo. E il film sara 
la s t o n a di questo assurdo. 
Ma e difficile nassumerlo. . . 
Rimane il fatto che Tana-
hsi storica di un ambiente 
e sempre il punto da cui 
parto, per ogni mio lavoro. 
Anche " Gian Burrasca ", 
che pure e una commedia 
musicale, che s to curando 
per la TV — una piccola 
cosa, quindi — mi ha in-
teressato. perche in fondo 
puo darmi modo di rappre-
sentare il quadro della pic
cola societa borghese agli 
inizi del "900... ». 
" S*e fatto tardi: nel corso 
del nostro col loquio il te-
lefono del parrucchiere ha 
squil lato a lmeno tre o quat
tro volte per Lina Wert
miiller. La cercano anche 
qui E' di nuovo tempo di 
lavoro Un att imo per i sa-
Iuti e per gli auguri che, 
attraverso il nostro giorna
le, Lina Wertmflller invia 
a tutte le donne italiane 
per la festa dell'8 marzo: 
auguri di successo per il 
• o s t r o lavoro. 

m 
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La lunga giornata 
tra casa e lavoro 

•. b. 

- Due giorni interi libcri ogni settimana? E a che ml 
servirebbero? Sono sicura che li passerei in casa a pu-
lire, stirare, lavare. Io invece sento il bisogno di leg-
gcre. di andare al cinema, a teatro. di incontrarmi con 
altri giovani. E tutto qucsto sarebbe impossibile con la 
"settimana corta ", come e impossibile adesso-. In que
sta risposta — una delle prime arrivate alia redazione di 
Noi Donne per il referendum sull'orario di lavoro — e 
concentrata la condizione della donna che lavora, in Italia. 
£T di una ragazza di 19 anni, una commessa di Bologna, 
che vive con i genitori anziani. Orario di lavoro: dalle 
8.30 alle 13. dalle 16 alle 20; il sabato libera a turno con 
le colleghe. Che cosa fara questa ragazza quando si sara 
sposata? Quaudo nascera un figlio? 

• Per capiilo, per sapere che cosa sara la vita della 
commessa tra due, tre anni, siamo andati In giro a par
lare con le donne che lavorano, a chieder quali sono i 
loro problemi di ogni giorno, quali le posstbili soluzioni. 
Ne e usciio, lo diciamo subito. un panorama sconcertan~ 
te e drammatico. 

Eppnre un terzo delle forze di lavoro e rappresentato 
da donne. Spesso e la necessita che spinge una madre a 
lasciaie i figli in un asilo per lavorare. E si trova alle 

prese con un'infinita di preoccupazioni. Davanti al 
nidc dell'ON MI di via Casilina a Roma, ne abbiamo tro-
vate un gruppo che attendevano di riprendere i loro 
bambini Erano le 12,30 di ieri. Tutte avevano gia lavo
rato per cinque, sei ore. Ieri avevano il pomeriggio 
«• libcro'. Libera dal lavoro retribuito, certo, non da 
quello domestico. Anna Maria C. ho 27 anni. Ha due 
bambini, uno di tre anni, uno di quattro mesi: fa la do-
mestica nell'abitazione di un professionista all'EUR, suo 
marito e un operaio. - Lavoro dall'altra parte della citta 
— dice — io abito a Torre Maura. Mi alzo tutte le mat-
tine alle 5. Prima preparo il pranzo per mio marito, 
che se lo porta sul lavoro. Poi la colazione-per i bambini. 
II piu grandicello lo lascio in un asilo di suore, vicino 
casa. Poi prendo il tram, con il piu piccolo in braccio, ed 
arrivo qui: e il piu vicino nido della «maternita». Un 
altro tram, poi la Metropolitans fino all'EUR. Lavoro 
fino alle 16. Torno indietro. facendo la spesa lungo U 
strada. come capita, con il terrore di trovare i negozi 
ancora chiusi. o di far tardi per prendere i bambini. 
Arrivo a casa alle 18. o alle 19 se e'e traffico sulla via 
Casilina. Devo ancora preparare la cena, rilare il letto, 
lavare qualche pan no. Quando riesco a dtstendermi sono 
morta dalla stanchezza. E so che il giorno dopo, per sei 
giorni. sara la stessa storia: ogni giorno per tutto l'anno. 
Non vado dal parrucchiere — dice ancora toccandosi i 
caprlli raccolti in una coda di cavallo — da una decina 
di mesi. Non ne bo il tempo, e forse non avrei neppure 
i soldi -. 

E" un caso limite? Forse; ma allora ci sono centinala 
di migliaia di casi limite. Certo, ci sono donne che a 
quaranta, cinquanta anni, hanno risolto parte dei loro 
problemi, ma pagano ugualmente U loro prezzo. Una di 
queste, una sarta, moglie di un impiegato statale, Vab
biamo trovata alia lavanderia aulomatica del villaggio 
Olimpico. Ha due figli grandi, uno ha gia fatto il soldato. 
- Da quando ho scoperto questa lavanderia — dice — bo 
almeno risolto il problema del bucato: soffro di reuma-
tismi Volevamo comprarci la lavatricc. fanno tanta pub
blicita. ma ci siamo accorti che avremmo dovuto fara 
troppi sacrifici per pagarla. Ora con 1000 lire ogni setti
mana lavo la biancheria per tutti. Per far da mangiare 
u?o una penlola a pressione. L'ho pagata cara. ma ne 
vale la pena In sette minuti faccio il bollito e posso cosl 
lavorare fino a che non torna mio marito. I figli grandi 
<-os!ano: ancora non hanno trovato lavoro. Penso a loro e 
tra;curo me. ma non mi pesa. Dovrei andare dal dentista, 
ma non ho mai tempo.- -. 

Ce un'altra soluzione, oltre agli asili. alle pentole 
a pressione, per curare contemporaneamente la casa, il 
marito, i figli e non abbandonare il lavoro? Certo, una 
domestica Ma allora lo stipendio della donna-impiegata 
e completamente assorbito tra salario e vitto per queste 
preziose (ma rare) »collaboratrici domestiche *. E ci 
vuole una casa piii grande per alloggiarle decorosamente. 
Fino a che non ci sono figli si pud anche vivere » tporti-
vamente -, se si t giovani, se il marito non ha t roppi 
prppiudirf Allora tocca spesso all'uomo fare la spesa, e 
qualche volta si va a pranzo in qualche trattoria econo-
mica Fino a che si e soli Ma e sempre la donna a 
pagare il maggior prezzo per questa parvenza di nor-
malita ed il rischio e grande: un esaurimento nervoso, 
una nevrosi 

Ci son voluti decenni perche la donna raggiungesse il 
po.<to che mcrifa nella societa, perche" fosse libera di la
vorare. di scegliere il lavoro. ET git un successo, tndub-
biamente, che tutto questo sia posjibile. Ma bisogna 
difendere questo risultato giorno per giorno, mentre lo 
Stato non fa nulla, o fa molto poco e male per aiutare la 
donna che lavora Asili, scuole. mercati, servizi sociali 
centralizzati, quartiere per quartiere, riont per rione. 
paese per paese, trasporti pubblici efficienti tono «n« 
obiettivo da raggiungere. 

Pino Bianco 
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