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Dopo le recenti sentenze della Corte 

Costituzionale sulla legislazione familiare 

Urgente per la donna 
la riforma del Codice 

II doppio lavoro della donna nella capitate 

Due giuriste e un parlamentare sottolineano la necessity di adeguare le leggi a una moderna 
visione della famiglia - La parita* di volta in volta concessa e negata 
morose dimostrano che non h piu rinviabile una democratica riforma -

• Contraddizioni cla-
Si riparla di divorzio 

Qualchc settimana fa, il bi-
lancio di ci6 che non 6 statn 
realizzato almeno per annulla-
re le piu arcaiche norme del 
codice, se non per procedere 
alia riforma, ci faceva con
c ludes che la famiglia, in 
Italia, e abbandonata. Abban-
donata a se stessa. alle sue 
crisi, alle sue contraddizioni 
da uno Stato che chiude gli 
occhi di fronte alia realta e si 
rifiuta di intervenire. Ma pro-
prio in questi giomi la Corte 
costituzionale si 6 pronunciata 
in materia di legislazione fa 
miliare con due sentenze. La 
prima ribadisce la validita del-
1'articolo 3-10 del Codice civile 
secondo il quale il vedovo che 
contrae un nuovo matrimonio 
conserva il potere di ammi-
nistrare i beni dei figli mino-
renni, mentre la vedova decade 
da qucsto potere. se non av-
verte preventivamente il Tri-
bunale che pud anche toglierle 
l'amministrazione. La seconda 
nfferma che in caso di sepa-
razione consensuale tra I co-
niugi. il marito non e piu ob-
bligato a somministrare gli ali-
menti alia moglie. indipenden-
temente dalle sue condizioni 
economiche. 

L'avv. Bianca Guidetti Ser-

ra, di Torino, mette subito in 
luce la contraddittorieta delle 
due sentenze, che sembrano 
pronunciate da magistrati con 
un'opposta concezione del ruo-
lo e delle responsabilita della 
donna: da una parte, infatti, 
si calca nuovamente la mano 
sulla discriminazione tra uomo 
e donna, tra padre e madre. 
e dall'altra invece si c innova > 
la legge, eliminando I'obbligo 
del mantenimento che pesava 
sulTuomo. In questo ultimo ca
so, la sentenza della Corte si 
richiama all'articolo 29 della 
Costituzione sulla piena ugua-
glianza morale e giuridica dei 
coniugi. < Ma dov'e questa 
uguaglianza? — chiede la giu-
rista —. La patria potesta e 
ancora monopolio deH'uomo, in 
materia di adulterio le diffe-
renze sono pesanti, restano vi-
ve e operanti una serie di nor
me palesemente e scandalosa-
mente in cnntrasto con quel-
I'articolo della Costituzione. La 
recente sentenza e da acco-
gliere con plauso, come rico-
noscimento della volonta di 
autonomia e di indipendenza 
economica e morale della don
na. Ma non pu6 restare un 
fatto isolator deve accompa-
gnarsi alia riforma di tutto il 

In scena a Milano «Le sbarbine» di Quintavalle 

False ribellioni 
s _. 

a ritmo di«shake» 

Anna Bruno e Giuny Marchesi, le due « sbarbine » di Quintavalle 

MILANO. maggio 
« Le sbarbine. o della dispomtnlitd >; se non fosse una piu che 

Imediocre operetta teatrale. che non si propone di dire gran che, 
\ma solo di far andare a teatro un po' di ragazzelti e dt dtstinti 
[signort anche m questo precoce imzio d'estate, il lavoretto di 
[Quintavalle meriterebbe forse questo doppio titolo. DispombtU a 
[tutto, ma solo m materia di < letti >. non facciamoci illuswni, 
\sono le due sbarbine (in gergo mtlanese, ragazztne «dritte >. 

tagliate >, che non fanno stone e sanno badare a se) che Quin-
ivalle — defimto. non si capisce con quanta ragione. < storto-

jrafo della Milano contemporanea * — ha portato sulle scene. 
tcegltendo le protagoniste fra duecento ragazze milanest fra i 
16 e i IS. Condtzwne per la scritlura. la conoscenza perfetta dello 

ike (tutIt lo sanno. il ballo di moda fra la giorentu ye ye). 
Giuny Marchesi. 18 anm, diplomata in ragionena. di profes-

none folomodella per romanzi a fumetti. e Anna Bruno, studen-
»a di rccitaztoiie alia scuola del Piccolo Teatro hanno vinto il 

concorso. e sono andate sulla scena a raccontarci la storia, Che 
rebbe essere emblemattca e sinlomattca di un costume e di 

tna morale (anzi dt una mancanza di morale) tipica delle sedtci-
iiciottenni d\ oggi. Delle « sbarbine ». per intendercl tl cut untco 

fmpegno sembra quello dt oareggtare m ctnistno e mediocriia 
von gli adulti maestri tn timili cose. InfatU. la protagonista della 
ttoria ha un fidanzato seno. che studio seriamente all'Univcrsitd, 

si concede a lut per ultimo, dopo esserst preslata a un 
inzrano signore con un'indifferenza da far accapponare la pelle, 

dopo aver comptaciulo un amichetlo sfruttatore. Alia fine, questo 
lello di anticonformismo sposa «n anzuxno signore. ancora 

per compiacenza, ma questa volta verso t gemtori a cut fl maturo 
fposo annullera un debito di 15 milioni in cambio delle grazie 
tcerbe della figha mdissolubilmente acquistate. La conclusions 
\uanto ad anticonformismo. non e brillanle. La piu famosa Loltta 
ella storia — che daUra parte potrebbe ormai essere madre a 
uclle dei nostri gionri — era tutto somrnato ben piu anticon-
vrmista, spreaiudicata e ribelle dt queste. 

Ma. npetiamo. U lavoro e iroppo estle e banale per permettere 
zero discorso sulle ribelltoni gtovamlt, sui rapportk fra padri 

tadri) e figli. sul cinismo. la morale e non morale e cost via. 
,'unica conclustone che $e ne pud trarre e che i figli — o le 
jlte. tn questo caso — sono ugualt — se mat con un po' piu di 
\faccia d» bronzo* — at low gemtorx Premesso. naiuralmente. 
\e si parla di fiolt e oemton di tm certo ambiente. la media 
orghesia. una cilia come Milano. dove t .•oMi, 11 danee ». o < la 
rana * m Unguaggto piu aggiomato. restano solidi termini di 
iragone per lutli i valort della cita. 

Son sappiamo se questa conclustone ebbta soddisfallo il gio~ 
inissimo pubblico che ha assistito alia prima ballando lo shake 
egli interralli (*Sono stall mgaggtati appositamente al Santa 

\ecla ». ci confida Giuny Marchesi) ne i padri che nasconderano 
imbarazzo per non «scandaltzzare * i diciottenm. E forse. a 
vnsarct bene, erano proprio loro ad aver piu ragioni di imba-
izzo. Se ci sono dacvero. le «sbarbine * sono note proprio tn 
sa loro. da benpensanli gemtori con piccolo o qrande conto m 

jnca. pronlt a scandalizzarst per le nsposte delle ragazze alia 
nchiesta della Zanzara e a posare compiaciutt alia foto-ricordo 
elle nozze della Uglta con un maturo signore capace dt saldare 
nalche debiluccio dt famiglia. 
Le altre. le ragazze dt Milano o di Roma o dt qvalsiast altra 

jrte d'Italia, ballano lo shake e non condivtdono. giustamente. t 
roppt tabu delle loro madn Amano la divisa ye ye. ma lo loro 
ibellione per fortuna non si tdentifica con U mito decreptto della 

lita in cerca di compratori. Le « sbarbine » vere sono piu diver-
ti e. soprattutto, arrabbiate ma « pulite >. 

nostro Codice in materia di le
gislazione familiare >. 

Riflettiamo inoltre sull'argo-
mentazione della sentenza, do
ve 6 detto: « Comunque si deb-
ba intendere 1'unita voluta tu-
telare dall'articolo 29. si deve 
ritenere che essa non sia in-
vocabile di fronte a coniugi 
rispetto ai quali. per il fatto 
della separazione. sono venuti 
a mancare i presupposti del-
1'unita. sia che di questa si 
consideri 1'aspetto raateriale o 
fisico. essendo cessata la con 
vivenza. e con essa la colla 
borazionc della moglie alia ge-
stione domestica. sia quello 
spirituale, essendosi resa ma-
nifesta una incompatibility tra 
i due, tale da rendere non piu 
possibile la vita in comune >. 

E' un'analisi sprcgiudicata di 
un matrimonio finito, che va 
oltre la specifica norma presa 
in esame. per adombrare la 
necessita di aggiornare la leg
ge anche sul capitolo proibito 
del divorzio. «Certamente — 
dice l'avv. Guidetti Serra — 
si nota una sensibilita nuova 
verso i problemi aperti con il 
fallimento del matrimonio. che 
rispecchia quella oramai tanto 
diffusa nell'opinione pubblica >. 

La parola, adesso. a un'altra 
giurista. l a w . Maria Bassino. 
che affronta con foga polemica 
i fatti e i misfatti che carat-
terizzano dopo venti anni di 
attivita Iegislativa la posizione 
giuridica della donna. < Dov'd 
la parita? — domanda —. Per 
il Codice civile e'e chi coman-
da sempre e chi non comanda 
mai: la donna e subordinata al 
marito. non ha personality giu
ridica. non ha diritto al reddito 
del suo lavoro, se sposa uno 
straniero -• diventa • straniera, 
non pud scegliere il proprio 
domicilip e via di seguito. La 
parita. diciamolo francamente. 
non esiste nel matrimonio. nel
la vita della famiglia. nei rap-
porti tra i coniugi (basta ci-
tare i'adulterio). e perfino nel
la successione. Stranamente 
questa parita viene chiamata 
in causa solo quando va a dan-
no della donna t. E qui 1'av-
vocatessa Bassino lancia sorri-
dendo una battuta: « Non vo-
gliono nemmeno che il marito, 
dopo la separazione consen
suale. Ie passi gli aliraenti: 
va benissimo. purche questa 
povera donna venga almeno 
sostentata... dalla Corte costi
tuzionale! >. 

< Insomnia — riprende I'av-
vocatessa con vigore — fuori 

dei paradossi, bisogna dire che 
la sentenza sarebbe stata in-
teressante se contemporanea-
mente fossero stati dichiarati 
anticostituzionali, come in ef-
fetH sono. tutti gli articoli che 
condannano la donna alia sog-
gezione nel tempio familiare. 
se cioe si fosse cambiata la 
fisionomia giuridica della fa
miglia. Ma come: io. donna. 
dipendente. schiava, p o s s o 
dunque essere privata di quel
le minime cautele del vecchio 
legislatore. che univa sogge-
zione a protezione? Eh. no. se 
va via la protezione, a mag-
gior ragione deve essere can-
cellata la soggezione: soltanto 
cosl la parita acquista un 
senso>. 

Ci6 che desidero sottolinea-
re e la necessita, non piO rin
viabile. di una riforma com-
pleta del nostro Codice. L'in-
tero sistema deve essere ri-
formato. con I'introduzione 
della parita effettiva nella fa
miglia. con un concorso pari 
di diritti e di doveri. con la 
valutazione di chi lavora fuo
ri e anche dentro la casa, con-
servando. arricchendo il pa-
trimonio comune. contribuen-
do alia vita familiare. A venti 
anni dal diritto al voto per la 
donna italiana, e una vergo-
gna che non esistano questi al-
tri diritti di fondo e che in
vece siano ancora in \igore 
norme tanto arcaiche e anti-
democratiche. 

L 'aw Bassino a questo pun-
to dice che la responsabilita 
del « nulla di fatto * in questo 
campo e da imputare anche 
alle donne. che non hanno agi 
to unite, non hanno fatto «il 
fronte comune degli oppressii. 
sono state troppo timide nelle 
loro rivendicazioni. E indica 
una strada per capovolgere la 
situazione: « n potere politi-

l co — afferma — e Tunica ar-
| ma con la quale si ottiene cid 
che si vuole. In America, le 
donne hanno scelto la via del
la ricchez7a. dei pacchetti azio-
nari: e una scelta disctrtihile. 
ma comunque e una scelta di 
potere. Qui da noi. rischiamo 
di farci giocare con le false 
concessioni. senza renderci con 
to che dobbiamo formarci, an
dare avanti. impord nell'ago-
ne politico per imporre a no
stra volta non solo una fami
glia di versa, ma un governo 

diverso, un'organizzazione so-
ciale diversa, una linea poli-
tica diversa che tenda a tra-
sformare il paese e anche ad 
assicurarci la pace. Ecco. io 
non vedo distinzioni tra que
sti grand! problemi che ab-
biamo davanti, come cittadi-
ni: le soluzioni si trovano, se 
abhiamo la forza di decidere». 

Infine il parere dell'on. Ugo 
Spagnoli, che innanzitutto in
dica come queste sentenze rap-
presentino un primo orienta-
mento della Corte sull'inter-
pretazione del principio della 
parita giuridica e morale dei 
coniugi stabilita dall'art. 29 
della Costituzione. Egli sotto-
linea 1'indubbio valore e la ri-
levanza che assume la riaffer-
mazione del principio costitu
zionale, ma avanza anche per-
plessita e dubbi. Prima di tut
to sulla - discriminazione man-
tenuta nella prima sentenza ai 
danni della donna. In secondo 
luogo a proposito dell'afferma-
zione del principio della pa 
rita. effettuata con riferimen-
to a due delle tante norme del 
Codice Civile che mantengono 
in stato di subordinazione e di 
mlnorita la donna, per atte-
nuarne alcune conseguenze in 
materia patrimoniale. «Ora e 
giusto — dice Ton. Spagnoli — 
in linea di principio rabolizio-
ne di ogni situazione di discri
minazione, anche quando essa 
va a vantaggio della moglie. 

Ma cid rende ancora piu im-
mediata e urgente l'esigenza 
della rimozione di tutto quel 
complesso di norme che sanci-
scono pesantemente la discri
minazione a danno della mo
glie. La sentenza della Corte 
Costituzionale rende perci6 an
cora piu urgente una riforma 
Iegislativa delPordinamento fa
miliare. adeguandolo in ogni 
sua parte al principio dell'ar-
ticolo 29 >. L'on. Spagnoli con 
elude: « Una considerazione in-
fine che condividiamo e quel
la che la Corte ha fatto sulla 
separazione coniugale che de-
termina la rottura materiale e 
spirituale dell'unitS della fa
miglia e che quindi e gia ne-
gazione del matrimonio. Si trat-
ta di affermazioni che dovreb 
bero far riflettere coloro che 
vogliono mantenere Indissolu
bility di un matrimonio anche 
quando la lacerazione si sia 
protratta per tanto tempo da 
doverla ritenere definitiva e ir-
reversibile >. \ 

L'Amtrica a 
Roma: le ma-
dri « made in 
USA > passa-
no un'ora dl 
svago al bow
ling. I bam
bini le aspet-
tano n e l l a 
s t a n z a d e l 
giochi 

L'arte di arrangiarsi 
in una citta nemica 

L'America a Roma: dai residence alle baby sitter, una gamma di servizi privati - II risparmio di tempo si paga a 

caro prezzo - Le mille invenzioni delle donne e delle famiglie per supplire alia mancanza di veri servizi sociali 

La fruttivendola aiuto-cuoca: prepara minestroni 
per le client! che non hanno mai tempo 

e contorni 

II prof. Pincus ha parlato a Milano 

ANNUNCIATA LA PILLOLA 
DEL «GI0RN0 PRIMA» 

I pro e i contro dei moderni ritrovati anticoncezionali — Esclusa 
I'ipotesi che provocherebbero il cancro — Si fara una pillola anche 

«per lu i»? — Fra i paesi civili, I'ltalia «trecento anni indietro» 

A che pi^ito siamo con gli anti-
fecoodativi? Capacissimi di met-
tere gli orologi un'ora avanti e 
di restare « trecento anni indie
tro * in fatto di divorzio. come 
ha fatto notare in questi giorni. 
prendendo la palJa al balzo. la 
Lega italiana dei divorzisti. non 
ci discostiamo di molto dalle con
dizioni-in cui si trovo ad operare 
Margaret Sanger nel lontano 1916 
quando ebbe la malautfurata idea 
di aprire a New York un unlcio 
per la «pianificazione della fa
miglia ». Fu arrestata come « sov-
vertitrice deU'ordine pubblico > 
da un*America puntana che non 
sopportava. come i nostn cleri
cal! ancor oggi. che si fkreasse 
il naso in certi c affari intirni >. 
Ma mentre da noi la pillola e tut 
tora «?miclandestina e awolta 
nell'anacronistica atmosfera del
le cose proibite. nei soli Stati 
L'niti 3.8 rmlioni di donne la 
u<yjno abitualmcnie perfettamen 
te edotte di tiitti i pro e i contro 
di questo moderno ntrovato. 

Cosi una conferenza come quel
la tenuta reccntemente a Milano 
dal prof Gregory Pincus. il « pa
dre > della pillola. s-egna un av 
venimento Fortuna che non I'han-
no denunoato. Forse perche era 
Pincus: altn, meno noti. hanno 
dovuto subire processi e condan-
ne per aver detto in pubblico 
cose che si preferisce confinare 
nella ristretta cerchia degli spe-
cialisti. Dal 1956. quando Pincus 
inizid la sperimentazione su lar-
ga 5cala della sua pillola ad Haiti 
e Portorico. e stato compiuto mol
to cammino anche se non sembra 
si sia ancora giunti ad un ritro-
vato ideale. 

La c pillola Pincus > oggi non 
domina piu incontrastata, pur es

sendo sempre la piu diffusa. Esi-
stono altri quattro « metodi » di, 
cui lo stesso professore ha illu
strate le carattenstiche essenziali. 
Si puo ncorrere odesso ad una 
iniezione al mese che evita alle 
donne la preoccupazione di rtcor-
darsi di ingenre la pillola ogni 
giomo. ma in qualche caso pro-
voca emorragie Vi e poi la pil
lola < del mattino dopo» la cui 
conseguenza piu spiacevole e quel
la di provocare la nausea. Un'al
tra pillola da prendersi tutti i 
giorni. per tutto tl mese. e sem-
plicemente una variante della 
< pillola Pincus» (21 al mese a 
partire dal quinto giomo dalPini-
zio del ciclo). ma ha dato risul-
tati ottuni: provata su 764 donne. 
non ha funzionato solo in un caso 
La novita piu promettcnte sem
bra essere tirttavna la pillola < del 
giomo prima ». che perA e stata 
finora «penmentata. peraltro con 
nsultati positivi. solo su animali 

l/orientarrento e quello di cer-
care il mezzo piu efticace e sem 
puce, oltreche il piu immune da 
cosiddetti « efTetti coUaterah * sui 
quali e aperta la ricerca e la 
polemica. 

Lesioni epatiche e trombosi so
no le mamfestazioni piu preoccu-
panti nscontrate fra le donne 
che usano abitualmente questi ri
trovati. Notizie piu tranquiUantt. 
invece. si hanno sui lungamente 
dibattuti rapporti fra pillola e 
cancro. Pincus e stato molto de 
ciso in proposito: non esiste al-
cuna relazione di causa ad ef-
fetto. ma anzi le piilole agireb-
bero come cura preventiva con
tro I'insorgenza di tumori. In don
ne che ne fanno uso e stata no-
tata la scomparsa di dsti mam-
marie e di caralteristiche alte 

razioru agh organi gemtali che 
sono considerate il campanello di 
allarme di condizioni precance-
rose. 

Recenti studi hanno messo in 
nhevo altre conseguenze piu o 
meno spiacevoli delle piilole. per 
esempio quella di rendere insop-
portabili le lenti a contatto. o 
quella di ndurre — ma qtn sia
mo nel campo delle supposizio-
ni — 11... « filtro d'amore ». Espe-
nenze condotte su scimmie sta-
rebbero a indicare, infatti. che i 
maschi snobbano un po* le fem-
mme alle quali sono state som-
ministrate piilole anticoncezionali. 

Sono tutti quesu inconvenient! 
che inducono molte donne a chie-
dersi se non sia giunto il mo-
mento di spartire equamente pro 
e contra con i'altro sesso. Perche 
non si fa anche la pillola < per 
lui >? Non ci sarebbe nulla di 
nuovo. Gia gli indiani dell'Amaz-
?onia nenrrcvano ad e*4ratt! di 
certe piante che li rendevano in-
capaci di fecondare la donna. 

In realta il problema per I'uo-
mo si pre<enta di piu difficile 
soluzione. Nel caso delle donne. 
ha detto il prof. Pincus. si deve 
agire su una cellula uovo al me
se. Per Tuorno sono mi hardi le 
cellule che dovrebbero es«ere con-
trollate. L'unico modo di rendere 
gli uomini incapaci di fecondare 
sarebbe quello di somministrare 
loro ormoni femminili estrogeni 
che possono essere presi in pii
lole. Vi sono anche altri sistcrra 
ma per ora — ha concluso il 
« padre » della pillola — « ragioni 
psicologiche e mediche ne pre-
cludono i*imptego>. 

Sarno Tognotti 

alia Camilluccia, che sa tutto 
sugli orari e le abitudini dei 
stioi inqttilini oltre ad avere 

le chiavi di tutti: in tin appar-
tamento fa i letti, in un altm 
stira, in un terzn si occupa del 
bucato e poi all'una. all'una e 
mezza. alle due. a seconda cioe 
dell'orario dei suoi «clientfa, 
passa di casa in casa a mette-
re sul fuoco le pentole dell'ac-
qua per la pasta. Un'altra por-
tiera e la segretaria del pa-
lazzo. svolge ogni tipo di pra-
tica, fa la fila anche sette vol
te alia posta per i conti cor-
renti. 

Francesco R. ha risolto il 
problema della stiratura dei 
lenzuoli, rittrandoli molto u-
midi dalla terrazza. piegandoli 
accuratamente e coprendoli di 
un'injinita di pesi. Isabella N. 
porta nella lavanderia a get-
toni il bucato per s£ e per due 
amiche. Le nonne meritereb-
bero una medaglia al merito. 
offerta dalla societa. per la mo
le di lavoro che svolgono. Dice 
Lucia, impiegata al botteghinn 
del lotto: < Afia madre fa la 
baby sitter di 10 nipntini. dei 
quali il piu grande ha dodici 
anni e il pitt piccolo un anno 
Non ne pud piu. ma non se la 
sente di dire basta ». Dice Ro-
sanna: « La domenica mattina. 
passo da mia suocera a riti-
rare il sugo che lei mi fa per 
tutta la settimana » 

Ma anche i figli della donna 

Residence, supermarket, baby-parking, baby-sitters, self-service, nursey al 
bowling: ovvero VAmerica a Roma, trasferita pari pari dall'iniziativa privata 
nel cuore dell'EUR o dei Parioli. a San Saba o nel rione Ponle. Traducendo. 
vuol dire che in questi ultimi anni un p'nzico di fantasciema e" stato sparpagliato net quar-
tieridormitorio, nelle piazze tutto cemento, nel caotico formicah che si chiama Capitale: ecco 
una casa albergo, dove i servizi di pulizia sono compresi neU'affitta; ecco I'asilo a lungo orario: 
ecco le gentili signorine che 
vegliano il sonno del bambino 
mentre i genitori vanno al ci
nema o a teatro: ecco perfino 
il bowling adeguarsi alle esi-
genze delle mamme (per ora 
soltanto quelle made in USA) 
con una stanza piena di gio
chi per i piu piccini. E poi 
la catena dei supermercati. le 
lavanderie a secco e no che 
funzionano a gettoni, le tavole 
calde, le rosticcerie. tutta una 
serie di « invenzioni » che sem
brano dedicate alia donna che 
lavora e alia famiglia moder
na per la semplificazione della 
vita che promettono e in parte 
assicurano. 

Benemerita iniziativa priva
ta? E' questa la via maestro, 
da percorrere per risolvere i 
mille, urgenti problemi del dop
pio lavoro? Basta vedere i 
prezzi, per rlspondere subito 
che questi sono servizi per 
privilegiati, a d'wersi livelli di 
reddito, ma sempre al di so-
pra della media della popola-
zione romana. L'appartamento 
con i servizi di pulizia collet-
tiv'% casta 180.000 lire al mese 
e viene abitato da diplomatic! 
o grossi burocrati o facoltosi 
commercianti; la baby sitter 
chiede almeno 600 lire Vara (e 
cost accade che una coppia di 
sposi, dopo averne assoldata 
una, si precipiti nel piu econo-
mico cinema di periferia per-
chi il divertimento di una se
ra non venga a costare cifre 
iperboliche): I'asilo privato 
non accoglie nessuno con me
no di 12.000 lire al mese 

Un pubblico piu vasto si 
serve dei supermercati, orga-
nizzando la spesa settimanale, 
ma i sempre composto di fami
glie che possiedono I'automo-
bile o che abitano a due pas-
si. Le lavanderie a gettoni so
no apparse una manna a mi-
gliaia di donne. Le rosticcerie 
fanno affari d'oro, con i pasti 
bell'e pronti che forniscono. 

Ma tutto costa caro, costa 
troppo e il risparmio di tempo 
si paga profumatamente. La 
maggior parte delle donne ro-
mane continua allora a por-
tare su di se il peso di una 
disorganizzazio n e crescente 
della citta e perfeziona, con il 
proprio sacrificio personate, 
€ l'arte di arrangiarsi ». 

Una per tutte, tuite per una: 
potrebbe essere il motto delle 
centinaia di migliaia di madri 
di famiglia che nei quartieri, 
negli isolati, nelle palazzine si 
danno una mano reciproca-
mertte per attutire le angustie 
e i disagi, con una fantasia 
che non possiede neppure it 
piu illustre sceneggiatore cine-
matografico. Maria, impiegata, 
ha organizzaio con le sue a-
miche i turni di pomeriggio 
per sorvegliare i figli: una 
volta i turni di pomeriggio per 
sorvegliare i figli: una volta 
alia settimana, la banda dei 
ragazzini e monopolio di una 
mamma sola, in una casa sola. 

Vera, ministeriale. per sfug-
gire al caox dei trasporti pub-
blici, si e comprata un'utilita-
ria e organizza ogni mattina 
il trasporto c p r i r a f o della 
sua famiglia: esce alle sette e 
prima di entrare in ufficio 
accompagna i due fratelli alia 
Universita, la madre al lavo
ro, la sorella al liceo. Poi li 
va a riprendere tutti e quattro 
e perde cosi due ore della sua 
giornata. 

La fruttivendola non st hmi 
la piu a pesare, incartare, far 
conti, ma trascorre le ore 
« morte > ne\ negazio a pulire 
i broccoletti o la cicoria e a 
preparare i minutissimi pezzi 
del minestrone. « Poverette — 
dice — vengono di corsa prima 
della chiusura e almeno sanno 
che tutto e pronto, basta una 
latala e via, la minestra o il 
contorno sono pronti». « Pore-
rette — fa eco la proprietaria 
di una maeeUeria — passano 
di corsa sotto la saracinesca 
gia abbassata e comprano le 
solite fettine. che si fanno in 
un lampo*. Ci una portiera, 

COSCIENZA E PENTOLE 

I « Dobbiamo rispettare e I 
quasi venerare lo sforzo uma I 

I no, quello soprattutto che piu. 
contribuisce ad accrescere la I 
coscienza (e cioe i'essere) 

Ideli'umanita. Erano gia con-l 
vinti di questo S. Teresa di | 

IGesu (che diceva " Oio c a n - . 
che tra le pentole " ) e II gran-1 
de Patriarca Benedetto.- >. • 

I (Padre Rotondi su Grazia) i 
TATTO ECCEZIONALE I 

I Dal servizio «La signora i 
Johnson ». Durante un Incoo-1 
tro con i glornalisti: c Lady 

I Bird si awicina nuovamente I 
• I marito e questa volta gli I 

Itoglie la cravatta e c online l a . 
a sbottonargli la camlcia... I 
Nei rapporti col marito presi-

Idente tutti le riconoscono un I 
tatto eccezionale >. | 

(da Annabella) 
| T IGRE CONTRO VISONE I 

c L'unica cosa che odio e 
I II mio visone >. 

(dal superritratto di 
«u Novella) 

Mina I 
I PER LA M A M M A I 

I c Circa quaranf a p i l o l i i 
americani prenderanno parte | 
nel Minnesota alia gara na-

I zionale di bombardamento del-1 
la Contea di Freeborn nella I 

I Giornata della Mamma. I pl-i 
lot! cercheranno di centrarel 
un telone bombardandolo con 

Isacchi di calce. II loro slo-1 
gan: i Sgancia una bomba perl 

I I * Mamma *. , 
(dal Washington Post) I 

L 'ULTIMO TENTATIVO . 
I « II problema e che ho gia | 

I
fatto tutto: matrinoni, flgli,. 
viaggi, mondanita, eleganze, | 
Dirt, piu o meno veri , va-

Icanze di ogni genere. Non I 
mi restava che una cosa d a ' 

I tenfare: il lavoro ». I 
(Ira Furstenberg su Arnica) | 

I PAZIENZA I 
I «Una donna che lavora I 

I
e sottoposta • un "surmena-. 
ge" spaventoso: oNo ore inl 
ufficio o in stabilimento e poi ' 

I altre quattro o cinque a casa, I 
sempre con I'affanno, sempre | 

I col timore di non fare in tem
po. Se tutto questo • dovuto I 
a uno stato dt necessita, pa-1 

Izlenza. Ma se la necessita non < 
esiste, 4 on assuroo*. I 

(Giovanni CavaUoUi su 

Lf v!± I 

che lavora sono formidabili. 
dutiili per forza, pieni di com-
prensione. Cento lire per la la-
vatura dei piatti: il bimbo o 
la bimba, indifferentemente, 
ogni giomo sono davanti all'ac-
quaio e Itislrann pentole e po-
sate. «Certo, mi devo accon-
tentare -~ commenta una ma
dre. — Non raggiungano la per-
fezione. Perchi li pago? Per-
ch6 prima di tutto cosi non 
brontolano e poi comprendono 
che il denaro e fatica ». Cento 
lire per i piatti, 50 lire per ri-
fare i letti. 20 lire per una 
commissions queste sono le 
tariffe mammafiglio che aiu-
tano ad andare avanti. 

Perfino i mariti sono a volte 
costretti a sostituirsi ai servizi 
sociali che non esistono. per so-
lidaricta con le mogli: non e 
certamente questa la parita che 
le donne vogliono! E le sorelle. 
le cognate? C'd quella che cu-
stodisce dalla mattina alia sera 
il nipote per un compenso di 
12.000 lire al mese e quella che 
lo ntpita per tutta la settimana 
e che lo riconscqna it sabalo al
ia madre. Le difficolta e anche 
le lacerazioni delle famiglie e-
splodono ogni giomo di piu. 

Pensate quanta e assurda la 
discussione sulle « chiavi di ca
sa ai ragazzi * (quando sono 
maturi? A qualtordici, a sedici 
anni? ecc. ccc.) di fronte alia 
realta di Maria, domestica a 
ore che affida le chiavi al suo 
bimbo di 10 anni. < Esco pre
stissimo — racconta — e lui va 
a scuola un mese la mattina, 
un mese il pomeriqqio. Adesso 
ha il turno dalle 2 alle 5 e mez
za. cosi fina a quell'ora sfa per 
strada o fa qualcosa in casa. 
accende il gas e si riscalda il 
latte della colazione, poi per 
pranzo mangia una pagnottel-
la. sempre solo. Jo intanto vivo 
con il cuore in gola %. Franca 
e ricorsa a uno strattagemma 
incredibile. per far svegltare 
una figlia dal sonno pesante du
rante la sua assenza: le lega la 
treccina alle sbarre del letto, 
mette sul comodmo la sveglia 
puntata sulle otto ed esce. Al 
primo squillo. la bimba non 
apre gli occhi. ma muore la te
sta con fastidio e il fastidio au-
menfa perche r legato: allora 
si sveglia, si slega. si aha e va 
a scuola. 

11 dramma della scuola. il 
dramma degli asili, il dramma 
dei nidi (si attende addiritlura 
la t fortuna » che un bimbo si 
ammali per ocenparne il posto). 
il dramma dell'estate ruota di 
iniziattve e senza alcana orga-
n'Kzazione: tutto quello che nun 
c'd. per i figli. e I'incubo piu 
grande delta donna che larora. 
e la fatica nervosa che si ag 
qiunae a quella fisica. e la pfii 
rera^qnnsa piaqa della citta. K 
anche in questo campo, c'i il 
confrnnto tra il pubblico e il 
prirato. 

La scvnla media arrangiata 
in un appartamento per it Jlglio 
di Lucia, o I'odissea di una ma
dre che ha tre bambini con tre 
turni scolastici direr.ti o gli sco-
lari che si portano la fiaschelta 
dell'aequo in classe per poter 
here, mentre la scuola dei Ge-
suiti. il « "lfo?«mo >. e addirit-
tura fornita di lampade germi-
cida! Vestate per strada, a 
confronto com Vestate serena 
nei kinderheim, altra parola 
straniera per un altro servizio 
fornito dai prirati. La casa do-
re non c'i posto per virere e la 
palazzina che negli scantinati 
ospita le laratrici comuni. com-
prese nel prezzo dell'affitto (al-
tisiimo, s'intende). 

Roma oscilla tra questi due 
poli. da un lato la speculazione 
che ha individuato le esigenze 
nuore e le sfrutta, dall'altro 
< l'arte di arrangiarsi > che di
venta ogni giorno piu difficile 
e piu dolorosa per milioni di 
famiglie. Fantasciema e medio-
eco, convivono in una melropo-
li che non ha vn'organizzaziom 
e una struttura moderna. ma la 
vuole avere. 

Luis* Melograni 
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