
1 ' U n i t A / iaba»o 24 die.mbr. 1966 PAG. 11 / c lonna- famigl ia -societa 

Dopo la sentenza di Milano che considera 

ingiuria grave per un marito lavare i piatti 

II marito con il grembiule 

colloquio con GIANNI RODARI 

Sulle scene re Mida ye-ye 
e Apollo «patito» di Bach 

Z.V., la moglie che imponeva al coniuge di rigovernore la 

casa — Decretata la separazione per colpa di lei — Uno 

sguardo al mondo e all'ltalia — II bivio tra scelfa indivi-

duale e battaglia collettiva per salvare tutti (donne e 

uomini) dalla pesante schiavitu delle attivita domestiche 

La telescrlvente «batte> con U auo ritmo 
regolare e 11 nastro si svolge plan piano, rac-
contando i fatti del mondo: una notiiia di 
politica estera. una di politica interna, la 
cronaca «nera» a New York e a Roma, la 
cronaca <bianca> da tante citta, insomma la 
vita, che verra criassunta> nelle righe dl 
piombo dl un giornale. Ma c'e anche una 
storia che potrebbe essere subito classificata 
nelle cronache gludlziarie, come U processo 
Bebawi o lo scandalo dei miliardi (uno del 
tanti), se non portasse anche con se tutto 
un clima domestlco fatto dl incompren-
aionl. di prepotenze. di distorsioni mentali 
clamorose. 

U cnastros racconta (ma non commenta): 
tMilano. Costringere il maritp a lavare 1 
piatti e ad accudire in genere aile faccende 
domestiche e ingiuria grave e pud essere cau
sa di separazione legale per colpa della mo
glie. Lo ha deciso la nona sezione del Tribu-
nale Civile di Milano, presieduta da! dott. 
Ferrante. a conclusione di una causa di sepa
razione legale promossa da S.D.F., di 45 anni. 
contro la moglie Z.V. di 41. 

cSecondo quanto ha dichiarato il marito. la 
donna lo obbligava ad occuparsi quotidiana-

Pensl anco
ra che sla 
una cosa da 
nulla? 

mente delle faccende domestiche. affermando 
che tali faccende non si addicevano alia sua 
qualita di diplomata. U giudice ha concesso, 
appunto. la separazione per colpa della 
moglie. 

cLa causa di separazione legale era stata 
intrapresa dal signor S.D.F. 11 25 luglio 1965. 
con il patrocinio dell'awocatessa Antonia De 
Dionigi. Nella citazione il marito affermava 
che. tornando dal lavoro, trovava tutti 1 giorni 
la casa in disordine. Pertanto. non soltanto 
doveva prowedere personalmente alia sua pu-
lizia, ma doveva anche riordinare la casa. 
Sempre secondo le dichiarazioni del marito, 
tutti i sabati la moglie era solita trascorrere 
il week-end da sola in casa di parent!, affi-
dando a lui le cure della casa. 

«La signora Z.V.. a sua volta, aveva accu-
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sato il marito di condurre una vita licenziosa, 
senza perd riuscire a fornire al magistrato 
alcuna prova in proposito. Tra le incombenze 
domestiche affidate al marito. che e viaggia-
tore di commercio. non c'erano soltanto quelle 
di lavare i piatti e riordinare la casa. ma an
che di suolverare i mobili*. 

Situazione umoristica? Si. ma da umorismo 
nero. Emancipazione della donna? SI. ma falsa 
emancipazione. Umiliazione dell'uomo? SI. 
ma — guardate un po' — non tanto per le pile 
dei piatti lavati o per I'angosciosa ripetizione 
dei mobili spolverati. quanto per i verbi che 
puntualizzano questa conclusa vita a due. E' 
tutto U. Costringere 0 marito... la donna lo 
obbligava... il marito doveva e ancora doveva 
e ancora doveva, giorno per giorno. nel cora-
pito di sostituire < lei» in quelle che sono le 
antiche e apparentemente inesorabili condan-
ne femminili. 

E" chiaro che questo e un caso limite e che 
le argomentazioni portate in causa sono sol
tanto un pizzJco di verita per illustrare ben 
altro inferno, nei cuori e in casa. Cid non 
toglie che sla indicative il raodificarsi deli'art 
tica lamentela tra coniugi in disaccordo. quel-
la famosa dei « volano i piatti». in uno sgoc-
ciolio di acquaio. OMO piO. e guanti di gom-
ma. al danni di €luh>. E' cosi che. se Arcibaldo 
e Petronilia potevano una volta essere il pre 
testo per mettere il dito su una piaga della 
societa araericana degli anni trenta — l a g 
gressivita. con obiettivo sbagliato. delle donne 
contro gli uomini. nel tentativo di liberarsi da 
un giogo non tanto maschile quanto sociale 

• quella 
pcriona col 
g r a mb lule 
blu * II mlo 
papa. 

— questa vicenda pud essere un pretesto per 
fare un discorso su d'uomo, la donna, la casas 
oggi. Dimentiehiamo un momento Z.V. (e anche 
quella sua assurda vanteria di diplomatu. 
patetica dimostrazione di quanto sia difficile 
essere donne con il senso dei diritti-doveri) e 
diamo un'occhiata in giro, in Italia e all'estero. 
Ai piatti. proprio ai piatti. 

Svezia: un giornale femminile poco tempo 
fa ha pubblicato un servizio dal titolo. fuori di 
ogni equivoco, «il marito al posto della came-
riera*. E giu una serie di fatti e di testimo 
nianze che dimostravano come, essendo scom-
parsa la «servitu». e comparso il suo surro 
gato nella persona del marito-tuttofare. Un 
fenomeno diffuso. mic;i un caso limite. 

Stati Uniti d'America: c'e bisogno ancora 
di inTormare? Si sa da tempo — e fa parte 
del superficial bagaglio di nozioni con cui si 
appiccica I'etichetta di matriarcato alia so
cieta americana — che gli uomini non si sot-
traggono alle attivita domestiche. dai piatti 
alle cure del bambino, dalla cucina alia spesa. 
Gli umoristi non smettono ancora di esercl-

tare il loro spirito su queste Incombenze di-
venute anche maschili. Ma l'uomo con 11 grem
biule si vede spuntare in Italia? 

Dimentiehiamo, oltre alia nostra Z.V.. an
che il suo ex. S.D.F., con il quale probabil-
mente nessun uomo oggi vorrebbe vedersi 
assimilato. e passiamo in rapida rassegna si-
tuazioni e famiglie. Non c'e dubbio che se 
ogni marito italjano che «coIlabora> in casa 
(non parliamo poi se lo facessero le donne...) 
chiedesse per tale motivo la separazione le
gale. dire crisi della jamiglia sarebbe un 
pallidissimo riflesso della realta. Succedereb-
be cioe i) caos. si sfascerebbero coppie a cen-
tinaia di migliaia, e i giudici. trasformati per 
l'occasione in tVostro onore*. ali'americana. 
sentenzierebbero di crudeltd mentale. E inve-
ce tutto questo non accade. la crudelta non 
e'entra. nonostante siano tanti gli italiani che 
lavano anche i piatti e non se ne vergognano. 
Perch£ mai? Perch* non sono obbligaii da 
nessuna Petronilia moderna. e semplicemente 
si adattano di buon grado e di propria volon-
ta a dividere con la moglie i pesi e le scoccia. 
ture di questo nostro tempo, come le gioie. i 
divertimenti. le responsabilita e i diritti. 

Da un fatto tragicomico si passa quindi a 
un discorso serio. con la realta alia mano. II 
fenomeno dei mariti — ne vice dei domestic] 
ne succubi di arpie — si diffonde. soprattuttto 
tra le giovani coppie nelle citta del nord. so-
prattufto tra gli operai e gli impiegati, nelle 
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nuove famiglie. insomma. dove si lavora in 
due. si fatica in due, ci si aiuta in due. C'e da 
ridere? E* invece un fenomeno di civilta indi-
viduale. che supplisce airindvilta collettiva. 
quella che impone alle famiglie di oggi di vi-
vere in case, quartieri. citta strutturati come 
ieri e peggio di ieri. 

Siamo solo all'inizio e siamo gia a un bivio: 
da un lato si pud continuare a supplire alle 
carenze sociali con questi sacrifici individual! 
dei mariti non padroni, dei mariti dawero mo-
demi. fino a seguire ia via americana e ad 
applicare lo slogan ctutti con il grembiule* 
(via obbligata in una societa dove la famiglia 
si chiude in se stessa e prowede alle proprie 
necessita in prima persona). Dall'altro lato. 
c'e una bella battaglia da combattere in co-
mune — uomini e donne. d o e famiglie — per 
dare una svolta all'indirizzo attuale e soiled-
tare un'organizzazione collettiva. Le donne. da 
sole, forse non ce la possono fare a salvarsi 
dal cdestino > di lavare piatti per tutta Ia 
vita. Ma in collaborazione con gli uomini sono 
in grado di chiedere e di ottenere citta. quar
tieri, case fatti per vivere e non per sacrifi-
carsi. La posta in gioco non e solo < femmi
nile >. 

Signora Z.V., anche 1 diplomat) lo devono 
capire. 

Inchiesta a fine anno fra 
le lavoratrici di Ancona 

Lo scrittore annuncia una novita: a Torino sara rappresentato un suo 
testo teatrale per grandi e piccini - La lezione di mitologia che non b 
proprio tale... • Le provocazioni contro il pubblico (ma a fin di bene) 

Non e di tutti i giorni acctn-
gersi a fare un'intervista e ntro-
varsi ad ascoltare una favola. si. 
proprio una fiaba con * e'era una 
volta... * e il re e la regina e i 
sudditi, insomma con tutte le re-
gole rispettate, con i colpi di see-
na. le impennate della fantasia. 
il suspense, la paura e il riso. Ma 
c'e di pit). Se Vintervista muore 
sul nascere e diventa fiaba. la 
fiaba a sua volta svanisce rapt-
damente nel nulla e lascia ii po 
sto a una lezione. Ore 9: lezione 
di mitologia. Sa il cielo quanta 
bisogno ho di rispolverare le vec-
chie storie degli dei e degli umani, 
e cosi ascolto e domando. vengo 
mterrogata e rispondo, r'tcevo 
precisazioni. puntualizzo. mentre 
la memoria la smette di giocare 
bruttt scherzi. 

Ma non 6 nemmeno questo. Non 
e neppure una lezione di mito
logia questa ex intervista ed ex 
fiaba. Perche dietro gli dei ter-
ribili e gagliardi. occhicerulei. 
biondichiomati. pie veloce mente-
fervida. dietro ai re e alle regi-
ne possenti. dietro alle creature 
delta terra che attendono peren-
nemente la folgore o I'aiuto del 
cielo. c'e un buratttnaio nascosto 
ed 4 un uomo moderno. Gianni 
Rodan si 4 arrogato questo dint-
to con prepotenza: giostra Giove 
e Plutone a modo suo. mette le 
briglie ad Apollo e guai se non 
ci sta. riinventa tutto da capo. 
con buona pace degli antichi (e 
dei modemi che sostengono noli 
tangere o che con<;iderano sacro 
— e chiwio — il passato). 

< Servirsi dei miti per demiti 
ficare. demistificare. pud sem-
brare pericoloto — dice con aria 
bellicosa — perd £ un'operazione 
utile, valeva almeno la pena di 
tentarla. Ogni epoca attribuisce 
ai vecchi miti. alle fiabe stesse. 
significati divers'u Figure che per 

gli antichi Greet erano sacre. 
possono diventare emblematiche 
in un altro senso. Ultsse voleva 
dire qualcosa per i Greet, ha 
voluto dire qualcosa di ben di-
verso per Dante, pud significare 
qualcosa d'altro per Joyce, e... 
qualcosa. d'altro ancora per i 
bambini >. 

Arrji'iarno, per via indiretta — 
quando. come, dove vuole « I'in-
tervistato » che dietro I'apparenza 
di una dolcezza e di una timidez-
za senza fine $ in realta prepo-
tente. con me come con Gioie ah. 
irriverenza! — alia « Notizia »; 
Gianni Rodari. lo scrittore per 
bambini, il cjntastone del giorno 
d'opgi. Vinventore delle piii belle 
* ballote * per I'mfanzta, si da 
al teairo. No. no. non intende 
recitare. Scrive. ha scntto. ve-
drd rappresentato un suo... dram-
ma? commedia? tragedia? Meglio 
dire spettacolo e basta. Dunque. 
fuori le mdiscreziom. 

« /I titolo e~ Stone del re Mida. 
L'ho scntto per incarico del Tea-
tro Stabile di Torino, che voleva 
un testo per uno spettacolo per i 
ragazzi e i giovani delle scuole. 
Le prime rappresentazioni (alia 
fine di gennato) saranno. infattt. 
per i ragazzi Poi credo che p& 
tra avere anche un altro pubbli
co: l'ho scritto tenendo d'occhto 
insieme i piccoli e i grandi. pud 
essere capito da tutti. ma pud 
dare cose diverse a persone di 
diverse maturitd. Sono semplice 
mente le vecchie fiabe mitiche del 
re Mida che ottiene da liacco di 
poter trasformare in oro tutto 
cw che tocca e. in un'altra oc 
casione. $ puntto da Apollo con 
un bel paio di orecchie d'astno >. 

Semplicemente le vecchie stone. 
mente. Gianni Rodari. non dire 
hugie. Che cnta tiai fatto a re 

, Mida? E a tutti gli altri? « Ho 
I voluto. prima di tutto. sfruttare 

Ne hanno 13 (stipendi) 
ma non li dimostrano 

La maggioranza delle donne usa la tredicesima per pagare rate o saldare debiti — Pochissime le 
spese « superflue » — Gli scompensi economici che vengono causati dalla mancata parita salariale 

ANCONA. dicembre. 
€ Come ho speso la mia tredi

cesima? In verita Kavevo impe-
gnata da tempo. Una parte e ser-
vita per aiutare la mia famiglia. 
un'altra per offrire qualche re-
galo a mia sorella che fra non 
molto sara madre. Con quello che 
mi e rimasto — purtroppo poco 
— ho acquistato oggetti persona-
li >. Ecco una delle tante. pe-
raltro molto simiJari. risposte 
(nel caso una giovanissima com. 
messa di un grande magazzino di 
abbigliamento) che abbiamo avu-
to nel corso di una rapida in-
chiesta-sondaggio sul modo di 
c spendere» la tredicesima da 
parte delJe lavoratrici di Ancona. 

L'osservatorio anconetano e ab-
bastanza interessante perche vi 
si ottiene uno spaccato alquanto 
realistico e valido anche per ana-
loghi medi centri deU'Italia Cen-
traie e anche di altre province. 
ove i redditi non sono alti come 
queUi. ad esempio. di Milano. ne 
cosi bassi come quelli di alcune 
zone meridionali. 

Da qualche anno a questa parte 
1'ingresso della donna anconeta 
na nella produzione si e fatto via 
via piu sensibile. tanto che 0 fe
nomeno della figlia o della ma
dre che possono contare sulla tre
dicesima e divenuto alquanto dif

fuso. Ma. come viene impiegata 
questa tredicesima? 

Un'operaia occupata presso gli 
stabilimenti farmaceutici « Ange-
lini >. dopo averci precisato che 
la sua tredicesima non supera le 
55 mila lire, ci ha riferito che 
buona parte e servita a regolariz 
zare una pendenza verso un'isti 
tuto di cura ove e ricoverata la 
flgba di nove anni. 

« Con quello che e rimasto — 
ha aggiunto — faro un vestito per 
il maschietto. Non posso mandar-
lo sempre a scuola con gli abiti 
vecchi e sdruciti che porta da 
piu di un anno! >. 

II monte delle tredicesime in 
provincia di Ancona. sale a circa 
6 miliardi. Una cifra nspettabile. 
in gran parte pagato nel capoluo-
go e proprio in eiso — quale pri
me centro commerciale della re-
gione — quasi intera mente spesa. 

In che misura partecipano le 
donne alia riscossione dei sei mi
liardi? Certamente in misura as-
sai inferiore degli uomini. Non 
soltanto per i) divario numerico 
che esiste fra lavoratori e lavo 
ratrici. ma anche perche i salari 
percepiti dalle donne (ai quali co-
m*e noto viene commi<!tirata Ia 
tredicesima). sono inferiori a 
quelli degli uomini. 

Siamo ben lontani dalla parita 

salariale. Ad esempio. un'operaia 
di I categoria del settore farma-
ceutico di Ancona (qualiflca che 
raramente viene concessa alia 
manodopera femminile). prende 
contrattualmente 2241 lire al gior
no. ossia meno di un manovale 
specializzato (L. 2320 al giorno). 
Peraltro. in moltissime aziende. 
soprattutto in quelle dell'abbiglia-
mento (camicerie, maglierie. cal-
zature. ecc) . dove si accentrano 
le nuove leve di operaie. il con-
tratto non viene per nulla nspet-
tato. e si scende a salari anche 
inreriori alle 1000 lire al giorno. 

In genere. escluse le impiegate. 
!e lavoratrici anconetane fruisco-
no di tredicesime che oscillano 
attorno alle 50 mila lire, ed in 
molt! casi si va anche al di sot-
to. Si costituisce cosi. di fatto. 
un icno limite quantitative ai 
projletti sulla utilizzazione della 
mensil:ta in piu di fine anno 

Da qui anche la uniformita del
le riposte ottenute nel corso del
la no?tra inchiesta: la lavoratri-
ce anconetana investe la tredice 
sima in acquisti utili in quanto 
indispensabih. Quasi sempre. in 
pezzi di abbigliamento o in uten-
sili casalinghi di cui ha stretto 
bisoeno o al cm" acouisto pensa-
va da molto tempo. In molti casi 
la tredicesima viene quasi inte-

Abbiamo anche il setfimanale « Men » 

Per soli uomini 
Sembra proprto che abbia

mo posto nmedio aWultima 
orossa lacuna che ci imped:-
va di essere una soctetd. co
me st dice?.- libera, civile 
e moderna. Avremmo rxme-
diato. in fatti. alia lacuna ses-
suale; dato un duro colpo 
ai conformtsmo. ecc, ecc. 
Tutti sanno. mfatti. qua! i la 
situazione: sugli schermi 
mente scene A amore «alia 
svedese >; nelle edicole ban-
do a Flay boy: nelle scuoie 
mente educazione. Del sesso 
abbiamo soilanlo ii momenio 
pubbltciiano: un seno per un 
dentifricio. due oambe per 
una lavotnee. e un contro-
luce (molto abbuiato) per 
Yultimo detersivo m polcere. 

Nel segno del nudo femmi
nile a siamo fin'oggi perver-
samente limitati a incremen-
tare I'industrta nazionale. 
mentre net paesi teramente 
liberi (ecc), il sesso ha gi& 
raggiunlo quotaziom politi 
che: e un seno serve per dir 
male di un pnmo mimstro. 
una schiena sufficienlemente 
morbida 6 pressochi fonda-
mentale per un'eletione. 

La nostra cultura. dunque. 
stava Ii. in pena; quando i 
uscito Men, U settimanale 
degli uomini. Fatto, natural-
mente. con foto rfi donne. La 
importanza dell'avvemmento 
se la spiegano da soli, nei-
Veditoriale del pnmo nums-

ro: «In tutti i paesi vera-
mente liberi e moderni. sono 
nate ed hanno fatto fortuna 
in questi anni le riviste per 
gli uomini. Inchieste bru-
cianti. rubriche specializzate 
e soprattutto piacevoli ser-
vizi fotogranci: meravigliose 
ragazze. sconosciute o attrici 
di gran nome. svestite o spo-
gliate. s e m p r e somdenti. 
sempre piene di vita >. E via 
con le cttazioni: Play boy 
in America. Lui e Adam in 
Francia. King in Inghilterra. 
E in Italia? Che ruolo occu-
par.o. in questo quadro di or-
dmato e ardimentoso pro-
gresso intemazwnale le no-
stre donne? Tutte vestite; e 
soltanto qualche mimoonna 
nelle grandi ciltd. Ma < VIta
lia 4 ormai dtventala adul-
ta »; I7fa/ia. dunque, si pvd 
ipoghare. 

Eccoci cosi, tnonfalmente, 
alia sessuopolittca. Con Men. 
possiamo avere iettagluiie 
analisi dell'ombelico di Ur
sula Andress. unite a indi-
screzioni sulla vita private 
dt Emiho Colombo e ad am 
pie visiom di un inlero flan-
co dt BngiUe Bardot. 

C lo formula fortunata di 
Play Boy. che col pretesto di 
rompere i tabu, porta invece 
alia sua piu perfetta ed evi-
dente espressione il mercato 
della donna: itrumento dt 

consumo oggetto tra altri 
oggelti. 

Tuttavta, siamo soltanto 
alle pnme armi. 11 sesso au 
tarchico I ancora tutto da 
inventare. Pudicamenle. co 
me arcaiche venen botticel-
liane, i nudi di Men si inn 
cerano dietro mille mam. 
specchi. ritocchi fotografict 
lasaando n libertd soltanto 
quel poco che la nostra pn-
njifiro censura consente. Si 
aioca sul milltmetro m un 
difficile compromesso tra 
quella zona di moralitd uffi 
dale belhco*amenle ancora 
la alia gonna sotlo il ginoc 
chxo e Vesigenza dell'mdu 
stria del se$*o In un paese 
in cui I'equtroco tra porno 
grafia e cultura merce e ci 
vilta i cosi confuso. I'equi 
voco i facile. 11 brandello 
dt st off a mancante si trasfor-
ma in una bandiera: cosl la 
censura goffamente seque 
stra i primi numert dello 
nuova ritnsla c per soli uo 
mini >. regalandole quella 
patina di spreaiudicato an 
ticonformismo che le manca 
va. Subito dolenle e scanda 
hzzato. si alza il grido: o con 
i codini. o con noi. 

Senza capire che. nelTun 
caso e nelTaltro. restiamo 
sempre dalla stessa parte. 
DaUa parte sbagliata. 

d. n. 

ramente assorbita dalla rata per 
i mobili e gli elettrodomestici, 
rata lasciata appositamente mol
to piu alta rispetto a Quelle degli 
altri mesi. 

Moltissime pure fra le impiega-
te degli ufflci statali (< privilegia-
te > sulle operaie. anche per la 
parita con gli stipend! degli uo 
mini), ci hanno risposto che gia 
la tredicesima era sparita prima 
di incassarla: investita con alcu 
ni mesi di anttcipo. .Magari nella 
rata c doppia > deU'auto di fa 
miglia. 

Insomma — e comprendiamo 
anche unalta percentuale di im 
piegate — ad Ancona la tredice
sima della donna si confonde con 
quella del marito o del padre ed 
m misura egualitaria partecipa al 
raggitingimento di obiettivi fami-
lian. non personal!. 

Si tratta. cioe. di spese pro-
grammate. Cid to^Iie alJa lavo-
ratrice anconetana la piccola 
gioia dello shopping. deU'andare 
cioe a far spese lasciandosi gui 
dare daH'improwisazione nei ne-
gozi e nei magazzini generali in 
questi giorni scintillanti e colmi 
di merce come non mai. 

Oggettivamente. quindi. fra le 
lavoratrici di Ancona i babbi Na-
tale dell'mdustna. i persuasori oc-
culti delle spese natalizie volut-
tuane non possono avere grande 
spazio. ne molta fortuna. 

Qualche volta. la tredicesima 
della donna assommata a quella 
del marito non basta nemmeno 
per le spese indispensabili. C il 
caso di una opera ia, moglie di un 
lavoratore del Cant:ere Navale 
« Ho tre figli — ci dice — e in 
casa occorrono sempre tanti sol 
di. Con la tredicesima pagheremo 
i debiti accumulati durante Tan 
no. E altn ne dovrd fare sjb;fo 
per vest ire i ragazzi ». 

Abbiamo ncavato dalla nostra 
indagine una tendenza generaJe. 
non una regola. E* fuori della 
tendenza. ad esempio. una delle 
ragazze dei Te!efom di Stato con 
le quali. a causa del nostro lavo
ro. spesso openamo a «stretto 
contatto » :e:efon:co Pirt che per 
nome e co^nome le coTosc-amo 
attraver*o il loro « numero di ia 
voro ». La nostra ragazza. mertre 
armeggiava ai suoi tasti per pas-
sara !a t fissa » telefon-ca quoti-
diana con U giornale. ci ha detto: 
t Reputo il nostro stipend-o abba 
stanza buooo. Qumdi. la tredice
sima non mi serve per tappare i 
buchi apertisi durante 1'anno Se 
ne e andata tutta in regali >. 

Diversa la s.tuazione di un'altra 
ragazza. pure dei Telefoni di Sta 
to. c La tredicesima — a dice — 
e un contnbuto in piu che do alia 
mia famiglia che abita in Abruz-
zo. in un piccolo paese dove e 
difficile vivere e c'e tanta mi-
seria ». 

Ad Ancona non e come net pic
colo paese abruzzese della ragaz
za dei Telefoni. Ma la situazione 
economica deve ancora fare pa 
recchi passi in avanti prima che 
!e lavoratrici anconetane pnssa 
no. con la tredicesima. realizzare 
liberamente I loro progetti senza 
subire il peso dei vincoU delle 
esigenze quotidiane. 

Walter Montanari 

I 

MOGLIE COMBATTUTA 
c... non cl si pud ttuplre 

che la volonta umana ceda, 
nonostante I buonl propositi, 
speclalmente se le clrcostanze 
sono pressanll. Dal punto di 
vista morale e preferibile (e 
giustificato dal moralist!) ce-
dere alle richieste pressanll 
del coniuge, piuttosto che ri-
correre a espedienti meno na
tural! per farlo acquielare >. 

(da Annabella) 

IL LACCIO AL COLLO 
« E soprattutto non strings 

II laccio al collo dl suo ma
rito, o per lo meno faccla In 
modo che egli non se ne ren-
da conto. I can! legati sogna-
no una sola cosa: la liberla. 
Liberi e sciolti si accucciano 
ai piedi del padrone ». 

(da Grazia) 

NON OISPERATEVI 
c La donna chic avra una 

scrittura equlllbrata, piuttosto 
tendente all'alto... Non e fuo-

• ri luogo chiamaro la letters 
c I • II termometro della doo-
na chic... Ma non disperatevt 
se I segnl grafici vi collocano 
al polo opposto... Tenlamo 
presente che non e necessa-
rio essere delle donne chic 
per essere awincentl ». (dal
la rubrics • pslcografologla • 
su « Rossana ») 

I LA PROVA 
I t E' molto comodo, infatti, 

I
accusare una ragazza dalla 
quale si e gia ottenuto tutto, 
di aver avuto in precedents 

I altri rapport! con uno del suoi 
primi Innamorati. Ormal non 

I p u o i piu fornire alcuna pro
ve, cosicche Is sus " idea fls-
M " non i piu suscettiblle dl 
smentite »-
(la c signora Quickly > VJ 
< Grazia >) 

FINITO 

I t Gli piacciono I piatti con-
tsdinl: zuppe, pastesciutte. E' 
ststo sportivo • bersagllers. 
Hs fatto sempre corse, satti, 
ginnastics leggers. Non cl si 
prova piu ». 
(ntratto di Randoifo Pacciar 
di su « Grazia »). 

| NON SO PERCHE* 

I
« „.sembra che Is Spagns 

• I'lnghlrterrs sono adesso 
non so perch* in litlglo s pre* 

Ipos i to dl OINIterrs (posto 
spsrduto • ininteresssnte, pis-
Ire s cssolsii, quindi non cs-

I pi see dawero quests mania 
dl averts, lo svendols ban di 

I c u o r e Is regalerel) ». 
(Ira Furstenberg su «No

vella 9) , 

I I 

i notevoli suggenmenti umoristici 
della legoenda greca, per creare 
situaziont comiche. La leggenda, 
perd. si prestava a piu signifi
cati, e io ho cercato dt scavarlt, 
di mostrarli. Potre't dire che 4 
uno spettacolo sull'importanza del 
verba essere rispetto ad altri ver
bi preferiti. in pratica. anche dai 
nostrt co'ttemporanet: avere. pa-
rere e cosi via. Non manca qual
che aspetto. spero, sanavtente 
provocatorio ». 

Adesso Ci siamo. La provoca-
zione e ii suo mestiere: leggera. 
mascherata d'iroma, tra I'irreale 
e it reale. ma sempre provoca-
zione contro il conformivno, la 
rassegnaztotte. la nonsperanza 
che si anntdano nelle menti degli 
adulti e passano come un velcno 
in quello dei bambini. Dor'e la 
iiuora proi'ocazione? 

« Per esempio. quando si svol
ge la sftda musicale tra Marsia 
e Apollo, gtuihce Mida. Apollo 
sunna mtifica classtca e Alar.sia 
e totalmente \ia u$ nella canzo
ne: Beieiuce. fatti ui la. fatti in 
la. fatti in la-la la Mida - e rtua-
ro — prefensce lo sfrenato ritmo 
modenm alia « sonata e fupa » di 
Bach ed ha la malauqurata idea 
di esprimere il suo verdetto m 
questo senso. Apollo allora a'm-
furia e gli * renala » le orecchie 
d'asino. Ecco la polemica con il 
pubblico: atlenti a non sentire so
lo Marsia. perderete il gusto e 
diventerete cost sordt da non sa-
pere apprezzare ptM Apollo! Poi. 
nel testo, ci sono allusioni al to-
tocalcio. al mondo della tecnica 
con gli dei che *a parlono al fe-
lefono ecc. ecc. » 

Ma tormamo alia funzione del 
mito nel mondo d'opgi e doman-
diamo se Rodari la estende an 
che alle fiabe. 

t Certamente — risponde — il 
discorso vale anche per le 
fiabe. lo credo nella loro atlua 
litd. anche per i bambini del no
stro tempo. Tra Valtro. se la ri-
chiesta e sempre altissima, si-
gnifica che hanno ancora qual
cosa da dire. Che cosa? Secon
do me, esse possono essere anco. 
ra. per il bambino piccolo (non 
parlo qui dei ragazzi...) una ini-
ziazione all'umanita. e perfmo una 
iniziazione alia storia. Diventa fa
cile passare dal " Cera una vol
ta " delle fiabe al " Cera una 
volta " della storia: dirci che an
cora & un passaggio obbhnato. 
Le fiabe sono una porta fantasti-
ca per entrare nella realta Di 
questa porta, o di questo finestri-
no. il bambino ama servirsi an
che quando. per altre cose e in 
altri momenti. esige di essere mi-
ziato alia conoscenza scientifica. 
lo sono. certamente. per la scien-
tificitd dell'insegnamento. a tut
ti i livelli. compreso quello ele-
mentare. 

* Per quello che riguarda perd 
I'iniziazione al mnndo morale, 
anche la fiaba — il cui soggct-
to 4 l'uomo e il suo destino. dun
que il bambino stesso — ha una 
funzione insostituibile >. 

/ bambini, anche piccolissimi. 
sempre inseriti nel mondo. nella 
realta. con I'aiuto della fantasia: 
4 cosi che vedi i tuoi lettori... 
minorenm? 

c SI. in generate nei miei li-
bri tratto i miei lettori. i bam
bini fnon parlo dei ragazzi: parlo 
proprio dei bambini) da cnnlem-
poranei. L'ultimo libro " La lor-
ta in cielo " (1) 6 una favola sul
la bomba atomica. Uno saenzm-
to sbaglia un espenmento: la 
esplosione invece del fungo. pro
duce una colossale torta che va-
na nelln spazio. mettendo in or-
bita anche una tprie di avventu-
re che spero dirertenti. 

« La favola non ha una morale 
esplicita. non 4 una farola edifi 
cante. A me basta che dnmam. 
quando il bambino vedrd alia 
televtsione. o in un giornale. Vim-
magine del fungo alomico. si ri-
cordi del libro e pensi: quanto 
sarebbe megho se invece di spre-
care i soldi a fare bomhe li 
adoperassero per fabbricare tor-
te al cioccolalo» 

Un'altra provocazione belle 
buona. per i piccini ma anche 
per i grandi. 

Allora. qual 4 la ncetts per un 
buon libro per bambini? 

€ Penso che un libro per bam
bini si piustificht solo a due 
condizioni: la prima, che sia un 
buon giocattolo. cio4 che stimoli 
il bambino a interessnrsene cm 
Vimpegno morale e il divertimen
to che mette nel gioco: la secon-
da. che sia un " mediatore " tra 
genitori e figli. uno > strumento 
per airfare insieme. per parlare 
insieme. per stare insieme Non 
credo che i bambini oiungano da 
soli a conquistare il gusto della 
lettura: solo la famiglia e la 
scuola possono far nascere un 
bisogno che la natura non ha da
to loro. La scuola pud farlo. se 
riesce a insegnare tenza anno-
tare e torturare. 

c E pud farlo ta famiglia. se il 
libro ha in casa almeno il posto 
che occupa il televuore. La fa -
miglia m cut s\ leggono solo ro 
localchi. ha figli che leggono solo 
fumetli. e non pud lamentar-
sene ». 

Hat qualcosa contro , fumetti? 
c Niente. Conosco un filosofo 

che appena pud va a vedere i 
film gialli. 11 punto i che egli 
non vede soltanto film gialli». 
L'intervista che non 4 un'intervi
sta. che non 4 una fiaba, che non 
non 4 una lezione di mitologia n 
chiude. In fondo. 4 una chiac-
chierala tra contemporanei. oran-
di o piccoli che siano. sull'onda 
di un'allegra e sottile polemica. 
E questa 4 lo vera morale delta 
favola di Gianni Rodari. 

Luis* Meiograni 

(I) GIANNI RODARI. La tee 
ta in cielo. Ed. Einaudi. pagine 
110, L. 2000. 


