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PAG. 9 / d o n n a - famigl ia - societd 
Non solo le mamme chiedono il « nido » per i piccolissimi 

Anche il nonnismo 
e entrato in crisi 

_Quante sono oggi le nonne che suppliscono alle vergognose carenze sociali con il proprio sacri-
ficio? - La pressante richiesta di un'organizzazione nuova per i bimbi fino ai 3 anni accomuna 
le donne di due generazioni diverse • Perche«ogni frutto ha la sua stagione» - Solo 47 asili nido 
per 130.000 bimbi delta provincia di Milano • L'arte di arrangiarsi ha un costo umano troppo alto 

*xtfsrt«A£J» 

II primo gennaio 
«I promessi sposi» 

alia televisione 

MILANO. dicembre. 
Qualchc anno fa, ad Alessan

dria, un artigliere si presento 
in casenna in un atteggiamen-
to non proprio mar/iale: tene 
va in braccio la figlia di pochi 
mesi. Lui stava a Milano do 
ve era imnngrato con la mo-
glie. Dopo il parto, uscita dal 
la clinica. la donna ceico un 
posto come camenera. Ma nes 
suno voleva assumere una ca 
meriera con un bambino in 
fascc. La donna trovd un posto. 
ma ne lei ne il marito iiono-
stantc disperate ricerche, nu-
scirono a trovarne uno dove 
sistemare la liglia. Dispcrato 
l'artigliere prese la bambina, 
l'avvolse in una coperta e la 
portd con se ad Alessandria, 
in caserma. La bambina venne 
affidata al cappellano che la 
colloco in un brefotroHo. L'ar
tigliere tini in cell a di puni-

. zione, denunciato per diserzjo-
ne. Quando lo processarono. 
seppe che sua figlia si era am-
malata ed era morta. 

E cosi finl l'imbarazzo degli 
ufliciali. l'attenzione dei gior-
nali e il fastidio della societa. 
E si continud a discutere se e 
bene che i bambini fino a tre 
anni stiano con la mamma o 
vivano in collettivita. Una di-
scussione appassionante con 
tutti i suoi pro e 1 suoi contro. 
E nel frattempo altre decine di 
nugliaia di donne andavano a 
lavorare nelle fabbriche e negli 
ullici 

Cos!, tra le due tesi — la 
vicinanza della mamma e in 
dispensabile al bambino lino 
at tre anni; no. e meglio che 
vada all'asilo nido e si abitui 
subito a vivere in mezzo agli 
altri — se n'e venuta affer-
mando una terza che nessuno 
sosticne, ma molti apphcano: 
quella dch"« arrangiarsi >. 

Due giovani coniugi abitanti 
a Cinisello Balsamo, un grosso 
comune alle portc di Milano. 
emigrarono in Svizzera per la-
voro e dovettero lasciare il fi 
glio di tre anni ai nonni ma 
terni, dato che non era loro 
concesso di portarlo in Sviz
zera. Non stavano male in S\iz-
zera, per quanto possono non 
star male gli operai emigrati. 
Dopo qualche tempo la donna 
comincio a sentire la nostalgia 
del figlio. Divisa tra la noslal 
gia per il figlio lontano e la 
necessita di lavorare, la don 
na. unitamente al marito. seel 
se la strada del ritorno. 

II marito. ritornato in Italia. 
trovd un lavoro. La donna no. 
Giovane, energica. intelligenle 
(cosi me 1'ha descritta lass i 
stente sociale che si e interes-
sata del caso) si trovd chiusa 
in casa con quel figlio che ado 
rava e che perd, dopo essere 
itato coccolato dai nonni, era 
di\entato un piccolo inconsa 
pevole tiranno. Senza lavoro e 
con il bisogno pressante di 
dare un contributo alia fami
glia. ridotto il suo rnondo alia 
inquieta tristezza di quattro 
mura. la donna fini con lo sca-
ricare sul bambino la sua scon 
tentezza, il suo malumore, la 
sua tristezza. a infliggergli pu 
nizioni ne adatte ad una buona 
educazione ne adeguate alle 
mancanze commesse 

La storia ha un lieto fine. 
perche e stato trovato un po
sto in un asilo per il Bambino 
e. probabilmcnte. verra trova
to un lavoro per la madre. Ma 
e o w i o che il lieto fine non 
cancclla il dramma che l'ha 
preceduto 

c Ho tre bambini: il maggio-
re ha undici anni. il secondo 
quattro anni. il terzo due anni: 
il maggiore do\rebbe frequen-
tare la quarta clementare. 
quello di quattro anni frequen-
ta I'asilo Gesu Adolescente e 
per il piu piccolo ho disperata 
mentc cercato un posto all'asi 
lo nido dell'ONMI, ma il po 
sto non e'e. Non potendomi 
permettere di pagare 20 mila 
lire al mese una donna che me 
lo curi. ho dovuto risolvcre il 
problema della cura del bam

bino ' sottraendo dall'obbligo 
scolastico quello maggiore >. 
Questa confessione e di una 
operata di Sesto San Giovanni. 

II « mammismo > e anche il 
< nonnismo > sono in ensi . Ho 
assistito, per dicci minuti, alle 
imprese di un bambino affidato 
alle cure della nonna perche la 
mamma lavora: e per quei die-
ci minuti la nonna ha dovuto 
concentrarsi con una capaeita 
degna di un tennista e di un 
pugilatore per tener dietro alio 
scatenalo nipotino che in quel 
breve periodo di tempo ha tro 
vato modo di far suonare la 
sveglia. rovesciare una scatola 
per i] gioco della dama, mi-
nacciare I'instabile equilibrio 
dell'albero di Natale, battere 
ripetutamente la testa contro il 
muro, allungare pericolosa-
mente la mani verso i bicchie-
rini di liquore. correre dispe-
ratamente nella_sala e dal I a 
sala alia cucina con la furia 
di un calciatore drogato. 

« Caro signore — mi ha det-
to la nonna tra una rincorsa e 
1'altra sulle orme del nipotino 
— i bambini sono belli, ma 
ogni frutto ha la sua stagio
ne >. 

< Chi tiene il mio bambino? 
Mia suocera. Fino a tre anni 
lo ha tenuto una donna a pa 
gamento. Dopo. dato che si era 
abituato a vivere in compagnia 
di una sola persona, non ha vo-
luto andare all'asilo. Ha pian-
to per tre giorni. il quarto 1'ho 
riportato a casa. A casa per 
modo di dire, perche la gran 
parte del ginrno. quando io 
lavoro, sta con mia suocera 
che ha un negozio e gli sta die 
tro come pud. Lui si mette nel 
retrobottcga e pasticcia per 
conto suo». Questo ha detto 
una impiegata di un ente pub 
blico Speriamo che pasticci 
bene. 

« Mammismo » e « nonnismo > 
in crisi. Anche se le nonne, 
madri o suocere, sono sempre 
piu frequentemente chiamate 
a sopperire alle spaventose de-
ficienze di una societa che esal 
ta la festa della mamma e non 
sa nemmeno finanziare i pochi 
asili nido che ci sono: anche 
se i sentiment! delle madn per 
i figli e dei figli per le madri. 
compre<^ le esasperazioni che 

I SORPRESE I 

I c C'e un uomo In casa. Fa- • 

legli dunque, a Natale, un re- I 
galo a iorpresa... Se e un ii I po serio, uno di quei bei ti-
rassegni con le frecce. Lo I 

I
aiutera a scaricarsi e a sen-
tirsi un po' piu in pace col I 
mondo... ' 

(da c Arnica >) 

L'AMO I 
I c Anche per I regali biso- I 

gna rassegnarsi a lasciare la I 
I prima ininaliva agli uommi. 

Un regalo frettoloso potrebbe i 
essere accolto con la stessa * 

Is impat ia con cui il pesce ac 
coglie I'amo ». 

(da < Gio;a >) 

I FELICEMENTE 

I
c Viviamo in un mondo fe- . 

licemente matlo in cui, a far I 
star meglio la gente, c'e an- ' 

I che Ml caso — contro tutte le I 

regoie dei classicl — di ve- | 
derle fare piu Agli >. 

I (dal « Messaggero >) I 
. DISTINZIONE . 
I c _ Si distingue tra la pa- I 
1 rolaccia o la sberla dello sca-

nista„ ». 
sberla del professio-I ricatore di porto e la parolac-

cia o la 

I (da < Novella 

I 
" I 

. LA CROCE | 
I • c La soluxione piu slcura I 

ed elegante consiste neli'ap-

I pendere la croce In una pic- I 

cola nlcchla di pelle >. . | 
- (da « Grazia ») . 
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fanno appunto parlare di 
« mammismo ». non sono muta
te nella sostanza. Mutano pe
rd le esigenze, l'organizzazio-
ne dell'esistenza. quella della 
famiglia. i rapporti della fami
glia stessa. 

La mamma che cuee accan-
to alia fmestra mentre un rag 
gio di sole le indora i capelli 
6 una bella immagine ma vie-
ne sostituita daH'operaia o dal-
1'impiegata che si sveglia pre
sto, colazione in fretta. il bam
bino da sistemare fino alia fine 
del lavoro. mezzi di trasporto 
affollati. otto nove ore in fab 
brica e rendere «perche chi 
ghe ne no de mamme o minga 
mamme. chi ghe de laura ». 
mense spartane e ritorni a casa 
con le ossa rotte e i nervi a 
pezzi. 

Oggi il protagonista di < San-
gue romagnolo > del Cuore non 
dovrebbe piu difendere la ma
dre da banditi mascherati. ma 
da implacabili padroni che vo-
gliono «equilibrare i costi e i 
ricavi >. 

Ne si pud pensare. al di la 
di ogni considerazione di carat-
tere pedag°g»co. di risolvere il 
problema facendo stare le don
ne a casa. Ci sono molti moti-
vi che rendono impossibile que
sto ritorno. non ultimo quello 
che la famiglia ha bisogno dei 
soldi che la donna guadagna. 
c Se non troviamo un asilo do
ve sistemare il bambino, mia 
moglie deve licenziarsi, sono 
disperato » ha detto un operaio 
alia direttrice della scuola ma-
terna che il Comune sta per 
aprire a Cinisello. « Non so co
me sistemare il bambino, se 
devo stare a casa e perdere 
il lavoro sono rovinata >. Que-
ste parole la compagna Ceda, 
assessore al comune di Sesto 
San Giovanni, le ha sentite ri-
petere da decine di donne che 
hanno il marito disoccupato o 
ammalato. 

Tutto questo si accompagna 
a giuste e interessanti discus-
sioni sul modo migliore di cre-
scere i bambini, a interessanti 
relazioni sulle reazioni emotive 
del poppante. sulle diete. sulle 
attivita creative. 

Nel vuoto che si cr^a tra le 
giuste indica7ioni degli specia
lists e I'assoluto disinteresse 
del governo si inserisce l'« ar
rangiarsi ». mitigato dagli ap-
prezzabili sforzi degli enti lo-
cali. 

»Arrangiarsi» perche la 
donna deve lavorare per se, 
per la famiglia. per la societa. 
E in due grossi comuni — Se-
«to San Giovanni e Cinisello 
Balsamo — che contano assie-
me oltre ottomila bambini da 
zero a tre anni — e'e un solo 
asilo nido con novanta poati. 
Sono due comuni democratici. 
sensibili a questi problemi. che 
hanno fatto mnlto per 1'infan-
zia e per la scuola. 

Hanno entrambi offerto il 
terreno (e anche qualcosa di 
piu del terreno) per costruire 
degli asili nido. ma si sono 
sentiti rispondere che TONM1 
non ha soldi, ne per costniirli 
ne per gestirli. Nel 1965 il Co
mune di Sesto ha dovuto pasrare 
i salari di due dipendenti del 
rONMT perchd 1'ente aveva 
dato ord-'ne di non assumere 
ph'i personale e i bambini non 
venivano piii accolti. 

In tutta la pro\incia di Mi
lano (HO mila bambini da zero 
a tre anni. metn in citta e me-
ta in pruvincia) ci sono 47 asili 
nido. 

Secondo cifre ufficiali. nel 
1962 essi avrebbero accolto 7610 
bambini, pari al 5.6 per cento 
della popolazione da 0 a 3 anni. 
In un recenfe intervento al Con-
sielio provinci.ile. la compaffna 
Lidia De firada ha dimostrato 
che si tratta di cifre. diciamo 
cosi. ottimistiche e che la ri-
cettivita totale dei 47 asili nido 
e inreriore alle tremila unita. 
Da un'indagine condotta su 14 
dei 17 asili nido esistenti in pro-
rincia di Milano e risultato che 
cssi ospitano in totale 582 bam-

Giochl di 
bambini nel 
cortlle di una 
casa a Cini
sello Balsa
mo. Su quat-

' tromila bam
bini Inferior) 
ai tre anni 
non e'e un 
asilo nido. II 
comune ha 
offerto il ter
reno ma si e 
senlito rispon
dere che non 
ci sono i soldi 

bini. pari alio 0,8 per cento dei 
65 mila bambini 

Per arrivare alia cifra del 
cinque per cento della popola
zione da zero a tre anni ospi 
tata negli asili nido (cifra in 
dicata come punto di partenza 
nel piano sessennale di svilup 
po el a bora to nel 1964) occorro-
no a Milano e provincia altri 
4 mila posti. il che comporta la 
costruzione e la gestione di 40 
nuovi asili nido da cento posti 
ciascuno Obbiettivi e cifre che 
non trovano alcun riflesso in 
nessun bilancio « austero > ed 
« efficiente ». 

Non mi pare male, quindi. ri-
cordare ai teorici dell'< auste-
rita » e dell"« efficienza » la 
storia del soldato che fu co-
stretto a portare in caserma la 
figlia ammalata, e le altre. 

Ricordarle anche. con diver-
so spirito. a quanti vogliono sul 
serio cambiare le cose ed evi-
tare che. per vergognosa in-
curia dei governi, altri bambi
ni debbano finire tra le braccia 
di un colonnello. 

Paola Pitagora: da «I pugni 
in tasca» al capolavoro man-
zoniano — Conf ronti, idee, po-
lemiche sul costume ieri e oggi 
L'augurio dell'attrice per il 
1967: uomini e donne, insie-
me, per trasformare le cose 

Intervista telefonica 
con la moderna Lucia 

Ennio Elena 

Risponde con una voce che 
potrebbe essere davvero quella 
di Lucia Mondella, la promes 
sa sposa: esile, un po" bassa. 
educata fino alia timidezza. 
«Un'intervista prima che sia 
possibile? Eccomi qua: pos 
siamo parlarci per telefono... > 
mi dice d'impulso. Gia. in fon-
do siamo nel ventesimo secolo 
Anche se da domani Paola Pi 
tagora sara per tutti gli ita-
liani la dolce e schiva filatrice 
di seta, creatura. di quattro 
secoli fa: lo diventera attra-
verso !o schermo televisivo. un 
po' il simbolo del focolare mo 
derno. Tanto vale che conti-
nui ad usare un altro apparec-
chio tipicamente moderno an
che per una breve chiacchie-
rata. 

Parliamo quindi per telefono 
con la « modema Lucia ». * An
che Lucia, a suo modo, era 
moderna per i suoi tempi — 
osserva Paola Pitagora. — Se 
ho trovato una difficolta a ca-
larmi nel personaggio "antico" 
6 stata una difficolta soprat-
tutto tecnica. Lucia parla. si 

UNA FIABA SBAGLIATA 

• Va di moaa. )ro t grandi 
• rotocalchi Jemmimli. presen-
m tare modelli dt classe in pae-
m si esotict. Chissa. Jorse Ii 
• tpmge la concinzione che 
• quei modelli acquistmo mag 
" gwT iascmo. o che le lettnci 
m It conscrceranno piu a lungo 
m net low ncordi e net loro 
m soemi Le « comici > piu strut-
• tale — a seconda delle sta 
• gioni e dei dettamt dell'alta 
J moda — sono I'lndia. TA/n-
a ca. J Messico. la Spagna... 
m La rtvisla francese Elle nel 
• mtmero « Salale 1566 » (e una 
• nrwfa italiana la «copxa» 
J pan pan. con :! fitoFo « Come 
u m una fiaba *) regala alle 
m sue lettnci un grande repor-
• tage fotografico che «mca-
• stra* nella natura e nella 
" architettura indiane. tra una 
m bambina e un mendicante. 
m i result gimello dell'ultimo gp 
• do pang.no. La presenlano 
• ne del reportage dice: «Fo 
• looratare abili rfi festa m 
J uno scenano favoloso; pnn 
m ctpesse. prmcipi. palazzi. pae-
• saqgio...». 
• Com'e noto. i francest hai-
• no assat spiccato Q senso del 
J Vumonsmo e della polemica. 
B Xe fa Jede il sett'tmanale Le 
• nouvel observateur. a cui non 
• e sfuggita Voccasione per 
• c svggenre» a EUe un se-
2 condo tipo dt reportage. Per 
u chp. si domanda il redal 
• tore, ricordare soltanto pnn 
• ctpi e princtpesse? L'lndta 
" non e rappresentata solo da 
J loro... B dunque, con sarca-
m smo Jeroce. Le nouvei ob 
• servateur propone a Elle que
rn sto brano per un eventuale, 
• secondo reportage dall'lndia: 
• c Durante U nostro viaagio 
m tn India non abbiamo mai 

tncontrato degli obesi. India
ne e indtani sono, nella loro 
stragrande maggiorama, di 
una magrezza tale da far tm-
palltdtre ogni europeo. Tanta 
eleganza fisica ci sorprese 
al punto che volemmo cono-
scerne il segreto. Dacanti al 
nostro albergo aveva trascor-
so la nolle, allungala sul mar-
ctapiede, una giovane donna 
che cestira con eleganza un 
costume locale. II suo nome 
era Shanta: alta 1.67. peso 
— che sogr.o! — trentanote 
chili. 

c Ctrcondata dai suoi cin
que figli dagli occhi crudi e 
graziosamente cerchiati di 
viola. Shanta ha risposto ben 
colentieri alle nostre doman-
de. e le rvposte le trasmet-
Uamo a rot, che costante-
mente n preoccupate della 
rostra celluhte e del vostro 
grasso superfluo La dteta 
di Shanta i motto semphce 
Colazione: un bicchiere d~ac-
qua; pranzo: mezza scodella 
di nso e due bicchien d~ac-
qua: cena: due bicchter% di 
acqua e qualche sptcchw dt 
arancio (diciamo: qualche 
spicchio. perche lo stesso 
arancio contiene non poche 
calorie). Ma Shanta ha la 
fona di abolire, per tre gior
ni la settitnana. la mezza 
icodeUa di ruo. 

€ Abbiamo voluto spenmen-
tare su not stesst, per una 
intera settimana. la dieta di 
Shanta. Quando ci portarono 
all'ospedale. arevano perso 
undtct chili. Un risultato che 
nessuna altra dicta a avreb-
be permesso di ottenere.- >. 

Avra capito la leztone Elle 
(e la sua consorella italiana)? 

muove e agisce seguendo i mo
duli del Manzoni. uno scritto 
re che evidentemente non ha 
scritto per il teatro. Tutta qui 
la difficolta di un personaggio 
classico come Lucia. Per il re 
sto. il suo essere profondamen 
te religiosa. cattolica. rappre-
sentava allora Tunica forma di 
coscienza sociale deU'epoca 

c Nell'Italia dominata dagli 
spagnoli. nel 1600. ricorrere a 
un sacerdote. ad un frate. co 
me fra' Cristoforo. significava 
essere moderni e coraggiosi. 
Ribellarsi alia prepotenza di 
un signorotto. un fatto rivo-
luzionario, addirittura... Ecco 
perche ritengo Lucia una ra-
gazza moderna. o meglio "con-
temporanea" all'epoca sua... ». 

Le epoche cambiano, anche i 
costumi cambiano. Oggi una 
ragazza « rapita » — vedi i ca-
si di Alcamo e di Salemi — 
ricorre ai tribunali. invoca le 
leggi del codice. non solo quel
le di Dio. come Lucia Mondel
la. cCerto. E questo — com-
menta Paola Pitagora — signi-
fica che oggi chi riceve un tor-
to non Io considera piu un fatto 
individuale e un caso di co
scienza: pensa che qualsiasi 
cosa capiti a se. interessa tut
ta la societa. tutta la colletti
vita. In questi giorni sto leg-
gendo Bertrand Russell. Uno 
dei concetti che piu mi ha col-
pita. in questo filosofo. e che 
perfino l'anima. la coscienza. 
oggi. non e piii un fatto indi
viduale. personale. Esso si 
estrinseca dall'individuo. diven-
ta un fatto collettivo. 

c Quel che un tempo si diceva 
"colloquio con Dio" e. oggi. 
in realta. un colloquio sempre 
piu esteso con tutti gli uomini. 
Anche chi. come me. ha rice 
vuto una educazione cattolica 
sente che questa e una delle 
trasformazioni piii importanti 
del costume e della mentalita 
moderna... Anche l'anima non 
e piu un fatto private ma pub 
blico... Ma forse per una chiac-
chierata al telefono stiamo an-
dando troppo lontano... H fatto 
e che io sono cosi: ogni cosa 
che leggo che sento. che sco 
pro. mi entusiasma al punto ta
le che vorrei dirla a tutti. E 
trasformarla in azione... >. 

Come la mettiamo allora con 
Lucia che molti hanno sostenu-
to sia una campionessa di ina-
zione. un personaggio passivo 
per eccellenza? 

«A dire il vero penso che 
questa sua caratteristica sia la 
sua forza. To l'ho sincerameri 
te invidiata. a Lucia, questa 
capaeita di andar lenta nelle 
cose. Lucia non e quel che si 
dice "un cavallo matto". come 
Renzo. per esempio Tn questo 
s'erano incontrati bene. Lui 
agisce. si infuria. si scalmana: 
lei sta un po' a guardare ma 
con occhi piu critici. direi, che 
spenti. Sa quello che vuole e sa 
che la calma. lequilibrio. il 
non esagerare, l'andarci piano, 
la concretezza e la realta delle 
cose sono dalla sua parte. Io 
la trovo una caratteristica mol 
to femminile. 

c La donna ha sempre avuto 
questo piccolo vantaggio dal 
grande s\ antaggio di essere sta 
ta per tanto tempo a guardare. 
senza essere protagonista dei 
fatti. Una caratteristica che ho 
ritrovato anche in uno dei pcr-
sonaggi piu moderni che ho 
interpretato: quello della sorel-
la nel film "I pugni in tasca". 
Anche lei stava un po' a guar
dare. ma aveva una sua for
za. una sua positivita interiore. 
Tl Manzoni sostiene che Lucia 
e cosi equflibrata perche que
sta calma e ponderatezza le 
vengono direttamente da Dio: 
e una "toccata" dalla grazia 
divina. Io penso piuttosto che 
questa forza Lucia l'abbia 
in se. nel suo carattere. E' una 
forma di intelligenza: in que
sto ho oercato di renderla piu 
umana che fosse possibile. Ho 

compreso bene questo lato del-
j la sua indole proprio perchd 

rappresenta un po' il mio con-
trario: non agire . d'impulso. 
quello che mi propongo sempre 
di fare senza riuscirci mai a 
pieno », 

La questione 6 che la don 
na oggi non sta piu a guarda 
re: e chiamata in prima per 
sona a rispondere del suo « de 
stino >. per cosi dire. E allora 
diventa sempre piu difficile per 
lei meditare rimandando i tern 
pi dell'azione. Forse sta in 
questo il problema femminile 
nei tempi moderni. la < crisi di 
crescenza > che le donne stan 
no attraversando? 

« Ecco io non credo che oggi 
esistano problemi maschili e 
problemi femminili. Se dovessi 
formulare un augurio nlle don 
ne. un augurio per I'anno nuo 
vo — conclude Paola Pitagora 
~ e che si smetta di pensare 
che certi problemi siano eselu 
sivamente femminili. Uomini e 
donne. siamo fatti per formare 
una coppia. no? E allora i pro 
blemi dell'uno sono anche i 
problemi dell'altro sesso. Co 
minciamo anche ad accoppiare 
i problemi. dico io >. 

II telefono s'e fatto caldo 
nelle mani di questa Paola Lu
cia: va a finire che se qual 
cuno prova a chiamarla pense 

ra: < Ecco qua. le donne: sem
pre pronte ad attaccar botto-
ne per telefono. a perder tem
po ». Per questo ci salutiamo, 
con tanti auguri per il lavoro 
dell'anno nuo\o. In fondo ac-
cettando impulsivamente la pro-
posta di una intervista per te
lefono. di tempo ne abbiamo ri-
sparmiato. non perduto Bene-
detta sia. quindi l'impulsivita di 
Paola Pitagora Tutto somma-
to anche Lucia Mondella. se 
avesse avuto un telefono. avreb-
be forse agito ugualmente. con 
una bella teleselezione da casa 
sua al convento di Pescarenico. 

Elisabetta Bonuccl 

La falsa alternativa tra lavoro e famiglia 

La regina della casa 
vuole perdere il trono 
Le quarantenni, insoddisfatte del ruolo domestico, aspirano a uscire 
dalle quattro mura - L'esempio dell'assistente universitaria che lavora 
gratis - Che cosa dicono le operaie «sospese»- La discussione tra le 
studentesse rivela una problematica nuova, valida per uomini e donne 

PADOVA. dicembre 
Alia soglia dei 35 anni, ha 

ricominciato, in tutta modestta. 
Lavora gratis. Fa I'assistente 
volontaria all'universttd. a Mi 
lano. 11 marito non nesce a ca 
pi re questo suo c hobby * di la
vorare ad ogni costo. Neanche 
la prospettiva di un futuro pos
sibile guadagno lo interessa Lut 
e ingegnere, occupa un posto 
tmportante in una grossa im 
presa di costruzwm. «Che bi
sogno hat? > le domanda spesso. 

Di donne come let. come An 
nalisa B., da un po' dt tempo 
in qua si occupano i rotocalchi. 
« Le quarantenni insoddisfatte ». 
le chiamano. Donne che hanno 
fatto quel che si dice un * buon 
matrtmonso ». hanno allevato dei 
figli. e si scoprono a un certo 
punto scontente, trrequiete. Rt-
cordano all'improvinso die pos 
seggono una laurea, un diploma. 
cercano un lavoro. una occupa-
zione, un impegno che non sia 
solo quello della casa. che dia 
un senso nuovo alia loro vita 

1 rotocalchi considerano questi 
cast con maltziosa tndulgenza, 
come una nuova forma dt sno 
bismo. una moda. un tentatito 
dt rompere il cerchio della noia. 
qualche anno la e'erano le par
tite dt canasta ed ora Vambt-
zto*ie dt fare la e tendcuse >. la 
imegnante o la segretana dt 
azienda. 

Er un«hobby»? 
Annalisa B. nfiuta una classi-

ficazione del genere. Qumdict an-
m fa, studenlessa a Padova, era 
una delle miplion allieve del 
suo COTSO. Ancor pnma della 
laurea. gid si apnea per lei 
la prospellira della camera uni-
versilarui Pox il matnmonio. il 
marito ingegnere che va a co 
ftruire diahe in paesettt d; man 
laqna. la laurea nnviata. un 
primo figlio. un secondo. Resta. 
dentro. I'antica passtone per la 
ncerca, per I'attinta scienlifica, 
Ma come un sogno trrealizzabtle. 
quasi una vocazume frustrata. da 
tenere ben nascosta mentre ci 
si occupa dei figli. della casa 

Solo che la vocazione riaffiora 
prepotente, Vmtereste per cid che 
si e sludiato. per la strada che 
si era scelta. anziche" spegnersi 
si riaffaccia piu vivo ET una 
battaglta, una piccola dura bat-
taglia privota da combattere per 
nlrovare se stessa. Annaltsa ha 
avuto il coraggio di affrontarla. 
Son afferma. con questo. di sen 
tirsi molto piu felice di pnma. 
Problemi nuovi le si sono aperti. 
nel rapporto col manto. nella 
cura dei bambini. Di una cosa 
e eerta: che « doveta > fare que
sta scelta, riprendere il suo la-
vor*. 

Il lavoro della donna sposata. 
Che cos'e, un «hobby». un sa-
crificio. una necessita? Chiedia-
molo alle operaie della zona dt 
Schto sospese o licenziate dagli 
"ilabilimenh Lanerossi. c Cerfo 
che e una necessita — (i dico
no. — Come pud. una famiglia. 
compare solo con la paga del 
marito? Se non entrano almeno 
due sttpendi. c'e~ davvero poco 
da stare allegn >. Scopn. perd. 
che non solo di questo si tratta. 
Allorchi, mesi or sono. molte di 
loro vennero paste dalla dire-
zione dt fabbnea davanti al cru-
dele dilemma c o tu o tuo man 
to. tl posto per entrambi non e'e ». 
ben poche nnunctarono sponta 
neamente. II lavoro non e solo 
una paga in piu che entra in fa
miglia. Confessano. non senza 
timidezza e pudore: c S«7no gior
ni dt umiltazione, questi che 
stiamo passando. Prima poteva 
mo dire una parola in casa. de 
cidere un acquisto senza dover 
chiedere il permesso. far sentire 
la nostra opmione sut figli. su 
ogni co^a. Adesso. ci pare quasi 
di essere delle serve *. 

tl lavoro dunque non solo per 
aiutare d magro bilancio fami 
bare, ma come condizione per 
I'affermarsi dt una autonomia. 
dt una dignttd nuova della donna 
net rapporti con Yaltro conmge, 
nell'amhito della famiglia. 11 la
voro come riscatlo da una eterna 
subordinazione cut gli uommt 
*te<\<t. piu o meno consapevolmpn-
te. la vorrebbero releoata. Puoi 
essere. come Lutsa D.. sposata 
con un uomo aperto e comprensi-
ro. dalle idee avanzate. Disposto 
anche a trasferirsi dall'Emtlta a 
Padova perchi la moglie. ton-
reata. possa frequentare un car
lo dt speciahzzazione universi
taria Un corso che costa sacri-
fici e non solo economin. perche 
nel frattempo e nato un bambino. 
e quando Luisa va a l"zione oc-
enrre lasciarlo ad una nana 
Talrcita il bimbo p-anoe. non 
ruole separarsi dalla mamma E 
allora in lui. nel marito pure 
cost tntelliaente e aperto. comm 
aa ad atfiorare un dubbio: « Ma 
e giusto far pesare su nostro fi
glio questa situazione. il fatto che 
tu debba per forza prendere un 
altro drploma? Hon sarebbe me
glio che tu ti dedicassi. per 
qualche anno almeno. soltanto al 
piccolo? ». Luisa resiste, non se 
la sente dt compiere una simile 
nnuncia dopo tanti saenftci. 

Allora U manto decide di iscrt-
rersi alio stesso corso di specta-
lizzazione della mogbe. anche se 
non e'entra mente col suo lavo 
ro. Quale pud essere la mot'tva-
zione profonda di questi attegma-
menti? Forse rinconsao tmore 
che sua moglie diventi piu bra 
va e colta di lui. la sensazione 
che essa sia piu in oamba? Pro-
viene da qui U tentative di ri-

cacciarla al rango dt donna dt 
casa. che si occupi unicamente 
dei figli, e poi queU'altro, vellet-
tario. di proseguire git studi con 
let? 

Non & facile azzardare gtu-
dizi. Certo e che tl lavoro della 
donna, tl posto nuovo che essa 
tende ad occupare nella societd 
uscendo dal puro ambtto fami-
liare. proprio pcrchd rompe an-
tichissime incrostaziom e fonte 
dt crisi, di lacerazioni. dt con
trasts Si trovano persmo ragazzm 
che sposate ancora non sono. e 
pure gia pongono, acutamente. U 
problema del rapporto lavoroma-
trimomo. torturandosi alia ncer
ca dt una risposla convincent*. 

Si cerca Tequilibrio 
£' bastato nunire attorno a an 

farolo alcune studentesse uni-
versitarie. per vederle accamrii. 
su questo tema, m discussioni 
senza fine. Franca C. e gid con-
vtnta che. per la sua condizione 
di donna, una lolla sposata po-
trd dedicare al laioro solo una 
modesta parte di se stessa, del 
suo tempo. « Una nnuncia — di
ce — probabilmcnte inevitable ». 
Ma Elena Beltrame e certa nam 
castituisca una nnuncia pro-
porsi dt diventare una bunna 
moglie, una brava madre soprat-
tutto: una cosa tmportante come. 
e forse piu. del lavoro. delta 
professione. tn cut aspira di 
realizzare se stessa. 

F. Riccobom nega recisamen-
te Yallernatita « lavoro casa >. 
Dice: c Le donne che si annul-
lano nel sercizio alia famiglia, 
che rinunciano a una dimen-
sione sociale. secondo me rie-
scono male proprio come cdu-
catnei e come madri >. Giulia-
na Tomat va ancora oltre: c Bi-
*ogna guardare al ruolo della 
famiglia in questa societd. nella 
quale ri 50770 due aspetti di una 
stessa subordinazione. quello del
la donna verso Vuomo. nella ca
sa. e quello dell'uomo nel la
voro. Per me il punto e questo: 
occorre non solo trovare un pro
prio individuate equilibrio fra 
casa e atttvitd lavoraliva. ma 
partecipare al processo di tro-
sjormazione delle strutture di 
una societa che condanna il la
voro. sia maschile che femmi
nile. a un ruolo subordinato *. 

Ecco. qui potrebbe aprirsi tut
to un nuovo discorso Annalisa. 
Lutsa. le operaie dt Schio che 
in modo dnerso si bollono per 
affermare il proprio dtritto al 
lavoro. e nel lavoro ad essere 
se stesse. hanno tutta la nostra 
simpatia. Ma Gtuliana. ci Mem
bra. guarda g-.d un po' piu 
avanti. 

Mario Past! 
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