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SARDEGNA: e enorme il numero delle donne 

che obbandonano I'isola in cerca di lavoro 

La tratta 
delle 
domestiche 

In dieci anni HOMO giovani donne a a servizio», In 
maggiorania a Roma e a Milano - Una percentuale 
altissima sulle cifre dell'emigraiione sarda • La co-
Ionia delle ragaue di Forgongianus • Sperame, 
delusion!, ribellloni dopo anni nelle «luci della cil
ia » • Le responsabilita politkhe di un esodo lonalo Domestiche sarde tulla nave di lines Civitavecchia-Cagliari conversano con alcuni compaesani emigrati 

che rienlrano in Sardegna. 

CAGLIARI, g e n n a i o 
L'invasione delle ragazze sarde in continente ha aviito inizio oltre dieci anni fa. E' un'armata 

di donne dai 14 ai 30 anni. Quante siano con precisione nessuno puo dirlo: forse 50 mila. forse 80 
mila. Nella sola Roma hanno superato le 20 mila; a Milano, dicono, ancora di piu, tra quelle a ser-
vizio intero e a mezzo servizio. Inizialmente erano alcune migliaia. Poi, quando l'emigrazione ha 
c o m i n c i a t o ad a s s u m e r e gli a spe t t i di u n f e n o m e n o di massa , a n c h e le ragazze de l l ' in te rno , dai paes i con tad in i 
e p a s t o r a l i c o n d a n n a t i alia d e g r a d a z i o n e s o n o affluite ve r so i po r t i sa rd i , a Oagl ian , Olbia e P o r t o T o r r e s , pe r 
i m b a r c a r s i sul le navi d i r e t t e alia cap i t a l e o alle piu Heche e i t t a del Nord . E" c o m i n c i a t o ros i . ed e a n c o r a in 
p iena efficien/a, il « m e r c a t o pubb l i co delle d o n n e di serviz io ». Al e e n t r o di q u e s t o m e r c a t o , vi sono le organizzazioni 
eattoliche, con 1 loro centri di 
chiamata, gli lstituti. 1 « rieo-
von per ragaz/e sole». ed 
altri luoghi destinati a porre al 
n p a r o dai « peccato » le « in
genue provincial!» at t rat te dal
le « luci della citta ». E la ra-
gione della «chiamata a ca
tena » sono costretti a ricono-
scerla gli stessi organi del-
l'Azione cattolica o del movi-
mento aelista di Cagliari* la 
miseria omogenea delle zone 
agro-pastorah. la disoccupa-
zione dilagante. l 'arretratezza 
e I costumi di tipo medio 
evale 

La Regione. dai suo canto, 
nun ha tninimamente affron-
tato il problema dell'occupa-
zione femminile Risulta che 
tra il 19ti:i e il l'lfio ben VA mi
la donne sono state espulso 
dai processo produttivo i l l 
mila dall 'agncoltura, 1000 dai-
l 'industria, e 1000 dalle atti-
vita ter/.iarie). II fatto piu sin-
golare e questo: se facciamo 
una statistica dei non oecu-
pati, che sono ufficialrnente 
17 mila, le 13 mila donne non 
le n t roviamo piu. Dove sono 
finite? I compilatori mcan-
cati dall 'assessorato alia • Ri-
nascita e dai tecnici regionali 
psperti della programmazione. 
pare si siano dimenticati di 
loro. Ma e facile canirc che 
le « assenti » sono state co-
utrette ad emigrare. 

// r/enfro 
per fe lerie 
In Sardegna c'e posto solo 

per 18 mila domestiche. Le al-
t re devono sistemarsi al di la 
del mare. Non c'e scampo- se 
si vuole lavorare. bisogna « an-
dare a servire fuon dell'Lso-
la ». Del re.sto, ncl capoluogo 
della Regione le paghe sono 
basse dalle 1R alle 'J5 mila 
lire mensili. Nelle grandi citta 
continental! e diverso- si pos-
sono raggiungere anche le »>U-
80 mila lire al mese. 

L'emorragia di mano d'ope-
ra feninnnile ha una radice 
esclusivamente politica. Quali 
possibihta si offrono in Sar
degna alle ragazze che non 
hanno ne istruzione ne qua-
hfi(-a7ione professionale? Le 
possibility sono due: lavorare 
nej campi compiendo una du
ra fatica quotidians alia pari 
degli uomini. ma con un sa 
lario inferiore almeno del 30-
4i» per cento; oppure « metter-
si al servizio dei signon ». Ov-
viamente, le ragazze tendono 
ad evadere dalla campagna. 
che le abbruttiscc e le fa in-
vecchiare precocemente. Sono 
• t t i ra te dalla vita della citta. 
dai comfort moderno. nella 
aperanza di una emancipazio-
ne rapida. I.e retribuzioni che 
una domestica puo avere in 
Sardegna non hanno una ta-
riffa-base. I datori di lavoro 
r ieorrono non alle agenzie di 
collocamento (che tuttavia ca-
mmciano a sorgere*. ma si 
servono di un reclutamento 
diret to sul luogo di residenza 
della domestica. S: contrat ta, 
cioe. diret tamente con l geni-
t o n della ragazza. si t:ra sul 
prezzo, assicurando un tratta-
niento familiare. Soprat tut to 
vengono nchieste adolescent! 
alle quali e negata la possi
bilita di un equo trat tamento 
aalartale. 

II trasferimento dalle citta-
dme sarde a] continente av-
viene di solito at traverso an-
nunci sui giornah locali. o me-
diante la corrispondenza con 
amiche gia resident! nella pe-
msola. I.e ragazze sarde risul-
tano particolarmente nchte-
sie nel Lazio. in Lombardia. 
Piemonte e Liguna. perche so 
no abuuate ad una artivita 
dura e pesante. e non si per-
dono :n disunzioni di caratte-
re professionale' «ono assie-
mc cuoche. camenere . addette 
mila pulizia e bambma:e. 

Abbiamo incontrato alcune 
domestiche nent ra te per le fe-
Bte. Vestivano secondo la mo-
da dei grandi magazzini. con 
qualche accessorio particolar
mente "istoso, con stivaletti 
ye-ye. Erano diversissime dai 
giorno della partenza. Sareb-
bero disposte a restare in 
Sardegna? Tutte, e pub sem-
brare s t rano, ci hanno rispo-
«to che sarebbero felici di vi-
vere qui. sempre che l'am-
biente fosse meno severo, i 
oostumi meno rigidi. 

L'obiettivo principale e il la
voro. «Dal continente — ha 
det to Antonietta Murtas, di 

Tresnuraghes — possiamo aiu-
tare la nostra famiglia. In 
Sardegna abbiamo appena di 
che vivere not. Inoltre an-
ch'io, come le mie amiche. de-
vo nconoscere che nel conti
nente si gode di una mdipen-
denza personale che in Sarde
gna e ancora molto difficile 
ottenere. E ' vero che molte 
volte ci sentiamo sole, non 
conosciamo nessuno, non sap-
piarno magari dove andare. 
Pero, siamo libere di uscire 
e di fare scelte nostre nel 
vest ire, nell 'andare al cinema 
anche da sole, nel trovarci un 
fidanzato ». 

Ha torto Antonietta Murtas? 
Cjuando npensa alle giornate 
trascorse in campagna. alia 
condizmne in cm viveva. al-
l 'autontarismo dei maschi di 
famiglia. ecco, in Sardegna 
non vorrebbe davvero torna-
re. A Roma non ha la schia-
vitu degli orari flssi: gli ac-
quisti fatti sotto la sorveglian-
7a del padre, della madre. dei 
fratelli; la difficolta di distrar-
si e divertirsi; la messa ob-
bhgatona; la passeggiata do-
mcmcale dalle lfi alle 19, in 
gruppi di tre o quat tro. per-
correndo un centinaio di vol
te la via principale del paese. 
E* vita, questa? 

«Meglio, molto meglio fa
re la serva. Puoi sempre tro-
vare l'occasione di migliora-
re ». Ix> dice con un tono di 
voce categorico, una ragazza 
di 18 anni, Maria Luisa Badas, 
di Fordongianus, un paesino 
dell'Oristanese di 1700 abitan-
ti. La popolazione femminile, 
ch'e di 900 unita circa, ha do-
vuto emigrare in una percen
tuale oscillante t ra il 20 e il 
30 per cento. A Roma vi e 
add in t tu ra una colonia di ra
gazze di Fordongianus. Sono 
250 Ragioni di praticita fan-
no della capitale la citta pre-
ferita: istituti religiosi, vecchi 
compaesani einigrati. una va-
sta rete di amici7ie agevolano 
le ragazze nella ricerca di un 
buon posto. che trovano spes-
so nelle case di noti profes-
siomsti o di ncchi commer-
cianti. di uomini politici e 
perflno divi del cinema e del
la televisione. 

Salario 
e fatica 

«II salario non e affatto 
alto — sostiene Bonana Cro-
beddu —. ma basia per aiu-
tare i fratellini piccoli a man-
giare e vestirsi. per farsi un 
corredo e non presentarsi 
povere in canna davanti al 
matrimonio. Basta. msomma, 
per tornare in paese. dopo al
cuni anni, con qualche soldo 
che permetta di affrontare 
piii serenamente l 'awenire. 
Tant 'e che la maggior par te 
di noi resta fuori t re o quat
t ro anni. quir.di rientra e si 
sposa. a meno che non trovi 
nel continente una mighore 
sistemazione ». 

Qualcuna torna sola, senza 
speran7e. Come Mana Siddi. 
E* stata tanti anni a servizio 
nel continente. Ora non ci va 
piu: si e rotta un polso ca-
dendo da un t ram, e r imasta 
menomata ad un braccio. In 
paese si e costruita la casa. 
« Mi e costata immensi sacrj-
fici. tanti da non immagina-
re. umiliazioni e lavoro. Ora 
vivo con la pensione 15 m:Ia 
lire al mese. E non ho nep-
pure trovato un marito ». 

Salario e durezza del lavo-
r.s .sor.o : prob'emi che le 
assillano L"n modo di vivere 
civile e Ia loro m a x i m a asp:-
raz:one l*n matrimonio e la 
sicurezza economica - e il de-
sideno ambito Cosi la pen-
sano Gmetta Lubrano, Giovan-
na Puddu, Rna Meloni: t r e 
delle tante che sbarcano a 
Caghari per una breve vacan-
?a nelle terre dei pastori e 
dei contadini. Tra gli ovnli e 
i campi di grano e gli a lben 
di uhvo ci sono gli affetti, 
i legami. le tradizioni. Non 
e facile staccarsi. E c'e anche 
l'insofferenza che nasce dalla 
conoscenza di una vita diver-
sa da quella grama del paese. 
Insofferenza alia arretratezza 
economica, alia miseria. alia 
mancanza di prospettive. 

E* una sana ribellione. Tal-
volta amara. piena di sarca-
smo. Come quella giovane ve-
stita aH'ultima moda, che non 

ha voluto darci il suo nome. 
«Cosa desidero? Perbacco, 
scappare tra dieci giorni. II 
mio non e un paese, e una 
bruttura. Si fa la fame per 
davvero. Certo che aspiro a 
qualche cosa: voglio un lavo
ro e voglio un uomo che la-
vori ». 

II problema della emigra-
zione femminile e dunque 
esclusivamente politico: 50-R0 
mila domestiche su 180 mila 
sardi einigrati ne! giro di due 
lustri! Offrire alia donna la 
possibilita piena di emanci-

parsi con un impiego digni-
toso e ben retribuito. sottraen-
dola all attuale condizione se
mi schiavile sia nel settore 
della mano d opera agricola 
chei n quello del servizio do-
mestico, e la condizione pri-
per far uscire la Sardegna 
dalla arretratezza civile, eco
nomica. sociale. Senza l'eman-
cipazione della donna non e 
possibile imboccare la strada 
del progresso in questa isola 
ferma da secoli. 

Giuseppe Podda 

Napoli: a colloquio con le scienziate del 

Laboratorio Internazionale di Genetica e Biofisica 

Cercano I'origine della vita 
e... un nido per I loro figli 

Sembra incredibile, ma e cosi: l'assenza di asili per i piccolissimi si avverte anche nella 
ricerca scientifica - Una lacuna sociale che angoscia le lavoratrici a tutti i livelli della qua-
lifica - Le «scuole di trattenimento » perfino in America • La suocera, colonna della casa 

Lul e lei l i ritrovano nel bar dai 
porto di Cagliari dopo anni di 
lontananza. Tredicimila ragazie 
tarda sono « andate a servizio » 
negli ultmi due anni. 

La dottorena An
na Vital) mostra 
alia figlia Marta 
II funzionamenlo 
d e l l a macchina 
per I'e n c • f a I o-
gramma del CO-
niglio. 

Intervista con Mariso Solinas 

Va a Parigi per essere 
la grande Edith Piaf 

/ / film sulla celebre cantante francese iniziera a giorni - Un9inter pretasione difficile per la com pies-
sita del personaggio e per il mito che lo circonda ancora - Uattrice coglie a volo la grande occasione 

Maris* Solinat (a sinistra) mentra si 
durante una delle sua ultima incisioni. 

esareita a eantara in attesa di Interpretare II film sulla vita di Edith Piaf. Nella foto a dvstra la grand* cantante franc*** a rltratta 

ROMA. : : » - ' * a 

A chi somiglia Man«a So-
hnas? I.'ufncio stampa d: una 
produ7ione cmematografica. 
di questi tempi, va spargen-
do la voce che somiglia a 
Edith Piaf ciovane Ma non 
e vero. Somigherebbe. con 
una qumdicma di centimetn 
in piii. verticalmente. all'ad o-
lescente ideale dei nostri 
giomi; ma ha qumdici cen-
timetri in meno e sei o set-
te anni in piu 

Non <:omi2'i:a proprio a nes
suno. fi*:ramente: quanto a 
perscvialita e carattere somi-
glia a poche Da ra^azzina si 
mi^e m testa, pensate un no' . 
d: fare c a m e r a r.e! cinema 
*er.ra piegar«i a comprome^-
si umilianti Ora ha \ i s to da 
un pezzo quanto e difficile 
tener fede ai p ropn princi-
pi e al tempo Mes«o andare 
avanti; ma non molla. Ha 
sposa to l'uomo che le anda-
va di sposare Ha messo al 
mondo un figlio. nel momen-
to preciso in cui non d vo-
leva. cioe quando le cose, pro-
fessionalmente, stavano pren-
dendo una piega favo-evole. 
In conseguenza di tutto que
sto non ha ancora una casa 
da diva, non ha un euarda-
roba da diva, non ha una 
corte da diva. Ma nel suo 
appartamentino a Roma, al 
Nomentano, con la sua gon
na corta bianca. tra marito 
figlio e madre. si muove al-
legTamente, serena, probabil-

mente felice E certamente 
libera Forse e questo il trat-
to carattenstico che fa pen-
*are a lei come a una figura 
femminile tipica dei giorni 
nos tn . 

Guardiamola bene. Un se 
gno di mati ta nera sopra e 
sotto gli occhi immensi. Poi 
mente altro. Ciglia natura-
li lunghissime. Borotalco e 
burro di cacao bianco. Pro
prio niente altro. E chiacchie-
ra. chiacchiera. Mi sta rac-
contando di quando cercan-
do di apnrs i una strada spe-
diva le sue fotografie. a doz-
ztne. «Giulietta Ma«ina mi 
ri*po»e con una belia lette-
ra. ancora la conservo An
che Fiorenzo Fiorentim ». Poi 
mi racconta di come una fo
to. casualmente. cadde sotto 
gii occhi di Monicelli e Ghe-
rardi mentre stavano conclu-
dendo mfnittuosamente le n-
cerche a Roma e a Milano 
di una ragazza per un episo-
dio di • Boccaccio 70 ». E mi 
racconta del soggiorno a Ro
ma, per il pro vino. • Finita 
la scena. tutti andarono a 
pranzo e mi lasciarono H. 
Non sapevo che fare, dove 
andare. Gherardi t omb indie-
tro e mi chiese se non avevo 
appetito. Dissi che avrei pre-
so solo un cappuccino. Be
ne, rispose. prendo un cap
puccino anch'io e tl faccio 
compagnia. Sono cose indi-
menticabili ». 

Ma niente e certo lndimen-

firabile come il momento in 
cui. a Cannes, mentre stava 
per andare alia proiezione di 
« Boccaccio TO ». fu informa 
ta che l'mtero episodio in cui 
aveva ruolo di protagomsta 
era stato taghato. Tutto un ca-
stello di speranze e di sogni 
appena realizzati che le crol-
lava addosso. «Niente, non 
c'era niente da fare. Mi misi 
a piangere nella hall dell'al-
bergo e li mi trovarono i gior-
nalisti. i fotografi. quando ac-
corsero tutti . Ponti e la Lo-
ren davano un ncevimento, 
ma loro lo disertarono Ven-
nero da me. Mi fecero tante 
fotografie, mi mtervistarono, 
scrissero tanti articoh. Che 
can . I giornalist! e i fotografi 
hanno fatto tanto per me, so
no miei amici ». 

Guardiamola bene. Ha In-
terpretato da protagomsta una 
decuia di film, tra cui alcuni 
piuttosto importanti come «La 
comare secca > e • Le conse-
guenze», ha fatto del teatro 
vero e proprio (anche Shake
speare, anche Cervantes), co
me cantante, ha inciso dischi 
che hanno avuto e stanno a-
vendo un certo successo. Ma 
tra un anno, in una sua nuo-
va biografia. tutto questo po-
trebbe costituire niente altro 
che un antefatto alia storia 
vera e propria di una diva, 
una storia nuova ancora da vi
vere e poi da raccontare. Sta 
per splccare. Infattt, un gran 
salto. Ma e un salto nel buio. 

Quale personaggio ci restitui-
ranno da Parigi, ad operazio-
ne compiuta? 

Del film sulla vua di Edith 
Piaf si pari a da molto tempo, 
da un anno e mezzo circa. 
Un'occasione favolosa per Ma-
risa Sol mas designata quale 
protagonista. perche il mito 
di Edith Piaf soprawive, in 
Francia e altrove. ancora m-
tatto. Di tutti i Paesi dell'Eu-
ropa occidentale probabilmen-
te l 'ltalia e l'unico in cui un 
film sulla vita della straordi-
n a n a cantante non provoche-
ra resse ai botteghim dei ci-
nematografi. Questo significa 
che. se appena appena il film 
sara di buon livello, la Soh-
nas potra divenire da un gior
no all'altro una star dalla po-
polanta internazionale, con 
quotazioni adeguate. 

Non sara certo un lavoro fa
cile. La Piaf era un personag
gio drammatico, complesso e 
per molti versi straordina-
rio. II padre 1'aveva mandata 
a battere il marciapiede da 
bambina. A quattordici anni 
si era sposata, aspettando un 
figlio, con un uomo che due 
anni dopo 1'aveva abbando-
nata. II bambino le mori di 
stenti. Qualche tempo dopo 
inizio la sua favolosa c a m e 
ra. Ma non fu mai una diva. 
Si presentava in teatro vesti-
ta dimessamente, mal pettina-
ta, non truccata. Imponeva co
si, polemicamente. le sue do-
ti eccezionali. Guadagnava mi-
lionl a palate, ma la rlcches-

za non riu^cl mai a confor-
tarla delia miseria che a \ e . a 
ucci«o il suo bambino. Amo 
alcuni uomini; fu vicma. per 
penoth piu o meno lunghi. a 
personaggi come Maurice Che
valier. Marcel Cerdan. Yves 
Montand, Eddie Costantme. 
Charles Aznavour. Ma sposo 
solo il suo ultimo amore, il 
giovanissimo Theo Sarapo. 
Era gia gravemente ammalata 
e aveva quarantasette anni 
quando mori . Tutti i giorna-
h di Francia uscirono in edi-
zione straordinana e il suo 
fu un funerale da reeina. 

Theo Sarapo e <;ta!o a Ro
ma nei giorni scorsi ed ha 
conosc:uto. oltre alia Solmas. 
il giovane attore Armando 
Stula che nel film ve.stira I 
panni dei suo personagcio, sa
ra cioe il giovaj.e marito del
la Piaf. Sarapo partecipo alia 
sceneggiatura come consulen-
te per la parte del film che 
nguarda la sua vita con la 
grande artista. Si e nfiutato 
di interpretare il suo perso
naggio. Ora i produt ton stan
no cercando di portare sullo 
schermo qualcun altro degli 
uomini che furono accanto al
ia Piaf, in particolare Azna
vour e Montand. Si ignora 
se gli interpellati abbiano ri-
sposto di si o di no. Comun-
que. con o senza Aznavour 
e Montand. saranno in molti 
a voler vedere Marisa Solinas 
e ad ascoltare Edith Piaf. 

Vera Spinelli 

NAPOLI, gennaio 
« E' molto piu semplice per 

chi nun ha Hgli». «Per la 
donna che lavora le prospet
tive sono abbastanza brut-
te ». «Questa volta mio ma
rito andra solo a Ginevra: 
non voglio interrompere per 
l'ennesima volta la mia ricer
ca ». Î e frasi che riferiamo 
le abbiamo ascoltate in uno 
dei centri per la ricerca scien
tifica fra l piu importanti in 
Europa: il « laboratorio inter
nazionale di genetica e biofi
sica» di Napoli (LIGB). 

Ci sono parecchie donne che 
lavorano nel LIGB, ad un pro-
gramma di ricerche molto va-
sto e mteressante. alle pre.se 
con Tacido ribonucleico. l nu 
cleoli. 1'immunologia, la bio-
chimica della diiferenziazio-
ne ; parole difficih per i pro-
fani, che lasciano appena com-
prendere come li, nei padi-
glioni del LIGB. ci sono del
le persone che stanno gettan-
do le basi del nostro futuro. 
nella scienza e nella tecnica, 
nella ricerca 

I-i maggior parte di coloro 
che lavorano nel LIGB tende 
comunque a toghere al visi* 
tatore quella convinzione di 
entrare in un mondo che sta 
fra il miracolo e la stregone-
rta. e che dopotutto non e 
che incumpiL'iisione e lgno-
ranza II mondo dei ricerca-
ton , degli scienziati, non e 
una cosa a parte, ce lo con-
fennano proprio le donne che 
abbiamo interrogato, precisan-
doci per prima cosa che i 
loro problemi non sono affat
to differenti da quelli delle 
altre lavoratnci. Forse sono 
piii gravi. 

Dalla conversazione con 
quattro ricercatrici e venuto 
fuon t ra l'altro, che non c'e 
uno solo dei tanti posti del 
mondo visitati nel corso del
la loro speciahzzazior.e che 
favonsca. protegga. faciliti il 
lavoro della donna Abbiamo 
avuto msomma un quadro 
« internazionale » delle difficol
ta e degli ostacoh da supera-
re per colei che vuole occu-
parsi — per esempio — del 
meccanismo d'azione dei bar-
bitunci sulla catena respira-
t o n a e nello stesso tempo 
avere dei bambini, una casa, 
una famiglia. 

Infatti. Anna Vitale. trenten-
ne moghe di un fisico e ma
dre di due bambini, ci raccon
ta con tutta naturalezza che 
negli Stati Unm. a Philadel
phia. per poter studiare, spen-
mentare. andare in bibiloteca. 
dovette pagare una donna, 
una vicma di casa con 5 n 
gli. perche si tenes*-e I suoi. 
Mano e Marta, e li guardas-
se per mezza giornata. Come 
si vede, le « scuole di tratte
nimento » non sono una esclu-
sivnta napoletana o itahana: 
in America non ci sono asili 
ne donne di servizio. Anna Vi
tale ha trovato un solo asilo 
a Princetown. ma chiudeva 
alle 12 a nessuno passava per 
Ia testa che una madre ame-
ricana potesse lavorare. la 
custodia dei bimbi copnva 
appena il tempo per fare la 
spesa al supermarket, e ba
sta 

Mano e Marta Vitale hanno 
oggi nspettiv&men'e fi e 5 an
ni. Ia nascita del p n m o inter-
ruppe. a Ginevra. gli studi del
ta madre all'istituto di Ana-
tomia comparata. sulla neu-
rofisiologia del sistema nervo-
so. I a nascita di Marta, a Ro
ma, interruppe il lavoro sulla 
influenza delle radiazioni sul
la formazione reticolare nel 
cervello del ratto. Una serie 
di ncerche interrotte, o per 
gli spostamenti dell'intera fa
miglia (Philadelphia, Prince-
town, Seattle) o per 1'impos-
sibilita di afndare a qualcuno 
I bambini; ma quest anno An
na Vitale ha deciso di non 
abbandonare il lavoro. di non 
seguire il marito. Bruno Vi
tale, che dovra soggiornare 
per qualche mese a Ginevra. 
La sua aspirazione di studen-
tessa dellTJniversita di Varsa-

via (citta dove e nata). cioe 
quella di « \edere » come na-
scono. nelle strutture nei \o-
se del cervello. I fenomeni 
psichici, vuole finalmente sod-
disfarla adesso, senza che 
nulla la costrmga ad abb.m-
donare di nuovo le sue ricer
che. Perb puo farlo solo ades
so, perche « i bambini sono 
grandicelli, vanno a scuola, 
ho in casa la suocera, posso 
contare su una camenera » 

« A parlarne soltanto non e 
un gran problema: ma dev'es-
sere ternbile la reahzzazione 
pratica» dice Anna Rutlilli, 
che lavora al LIGB nelle ri-
cerclu* suH'immunologia, pro
blemi di s t r ia tum degli anti-
ctirpi. Lei vive sola, mangia 
sempre fuon — cucina tal-
volta quando a casa arnvano 
gli amici — e s'e accorta ben 
presto d'essere in una posi-
7ione pnvilegiata nspetto al
le sue colleghe che hanno fa
miglia. a Vedo che qui a Na
poli c'e una situa/ione che 
fa ntenere sempre piu utopi-
stiche le soluzioni " comuni-
tane "; queste ultime comun
que rifletterebbero senz'altro 
quelle modificaziom del con
cetto di famiglia che, ntengo, 
siano gia in corso ». 

S'e accorta che nonostante 
1'ambiente del LIGB sia del 
tutto p r n o di pregiudi/i. il 
la\oro femminile viene a tro 
varsi talvolta, per forza di 
cose, in una condizione di 
infenorita: ci indica la sua 
collega. al tavolo vicino. Lu-
cilla Zonta. son due giorni 
che e tornata al lavoro. ed ha 
potuto farlo solo quando e 
riuscita a trovare una donna 
cui afndare la bambina nata 
da poco: « non ho ancora idea 
dei problemi da affrontare: 
fra due mesi sapr6 dirle qual-
cosa . ». 

«Bisognera per forza fare 
delle scelte — cl dichiara Ga 
briella Tocco. ricercatrice e 
moghe di un avsistente uni-
\e r s i t ano —. scelte riifhcili. 
importanti, perche purtroppo 
la nostra societa non ci aiuta 
affatto, non c'e nes«un atuto. 
bisogna trovare degli "acco-
modamenti". dei compromea-
si . 

« Non e giusto sfruttare gli 
anziani di famiglia. e diffici
le trovare a chi affidare i bam
bini. con sicurezza lo e mio 
marito, per esempio. non pos
siamo fare pianr bisognera 
adattarsi volta per volta alle 
circostanze. organizzandoci 11 
meglio po«sibile» Ora che 
non hanno figli. e relativamen-
te facile decidere il proble
ma si restrmge a loro due. «• 
si spostano mMeme. o se Iel 
resta a concludere le sue ri
cerche. Ma che succedera 
quando ci saranno? « Per ora 
il problema e solo rinviato: 
conosco colleghe che si orea-
nizzano mettendo i bambini 
in "nidi" privati. ma e una 
sicurezza relativa. Per nol 
donne non c'e, in questo la
voro. alcun svantaggio nspet
to agli uomini: ma fuori di 
qui. di svantaggi ce ne so
no molti. non c'e alcuna pa-
n ta . e una enormita di com-
piti strettamente femmimli. il 
che tra l a l t ro toglie molto 
del tempo libero disponibile» 

Nei padighoni del LIGB 
"^mbra d'essere gia in un 
mondo nuovo. nel nostro fu
turo fatto di cervelli elettro-
nici. di energia atomica. dl 
grandi scoperte dei segretl 
biologici La gente che vi la
vora. Ie donne che si dedica-
no alia ricerca scientifica. non 
sono per6 affatto sollevate da! 
problemi che soflocano le la
voratrici. La struttura degli 
anticorpi. funzione dell'acido 
ribonucleico nella formazione 
del pensiero, sono problemi 
aflascinanti e fondamentali 
per il nostro futuro, ma lo 
studio di essi deve scontrar-
si continuamente con una du
ra realta quotidiana fatta d! 
problemi che potrebbero es
sere risolti senza tanta fatica 
in una society migliore e p!fi 
giusta. 

Eltonora Puntill* 
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