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Nelle campagne alluvionate « esplodono» i vecchi problemi mai risolti 

LE DONNE DAL TRIPLO LAVORO 
Ogni giornata e cosh la fatica nei campi, piu le attivitd domestiche, piu il lavoro a domicilio 

Come la crisi della agricoltura si riflette nella vita della famiglia e della donna contadina 

La << fuga » delle ragazze si manifesto come rifiufo di una condizione insostenibile e ingiusta 

FIHENZE, aennaio. 
« Lavoro in fabbrica e sono 

contenta di questa scelta. Spo-
sare un mezzadro? Non so se 
lo farei: una cosa 6 certa. a 
lavorare la terra non ci tor-
nerei per nessuna ragione >. 
Una risposta precisa, sen/a 
possibilita di equivoci, quelia 
di Paola Bartolucci, 23 anni. 
d i e lavora in una azienda di 
confezioni a Castelfiorentino. 

Paola e figlia e sorella di 
mezzadri; conosce il sacrificio, 
sa valutarlo. ed 6 per questo 
ciie — al pari del 90 per cento 
delle ragazze che popolano le 
campagne della zona — ha 
scelto la fabbrica. 

%% Accanto a Paola, sulla soglia 
della vecchia casa colonica, in 
frazione Sant'Antonio, alle so-
glie di Castelflorentino. si e 
rapidamente formato un grup-
pctto di donne cui il deside-
rio di aprirsi nel racconto delle 
lorn fatiche scioglie anche la 
naturale diffldetr/a I .a madre. 

Primetta Bartolucci, ci raccon 
ta la sua giornata. « Siaino in 
otto in famiglia, compreso un 
bimbo, e dobbiamo lavorare un 
podere di 4 ettari. La mia 
giornata? Mi alzo alle cinque 
d'estate e alle sei d'inverno. 
Dopo le faccende di casa mi 
aspetta il lavoro nel campo; 
poi c'e da preparare il desi-
nare e nel porneriggio di nuo 
\ o il la\nro nel podere. La se
ra, per finite, rivestiamo i fia-
schi lino a mezzanntte. II gior-
no dopo ricominciamo >. 

Quello della rivestitura dei 
flaschi e un artigianato tipico 
della zona e, nella stagione di 
maggior produzione. impegna 
circa 700 750 lavoratrici a do
micilio (oltre alle altre 700 cir
ca che riflniscono le confezio
ni in casa) . La maggior parte 
delle « rivestitrici di flaschi » 
sono mezzadre. coltivntrici di 
relto o mogli di hrarcianti 
Kiescono in rlue a rivestirc in 
nn giorno circa t i e « barili » 

Nella Lacchini nei campi con il marito, Marino, il suocero 
• la figlia 

Un libro di cucina scritto dai bambini 

«I1 ragu mi 
If a sognare... » 

Simla, pae.-viHHio. ui^tuiiie, po 
verta c abhondaiua d Italia arn-
vano a noi dalle pagme di un li
bro che torse non si projxjneva 
tanto: tin lihro di ricctte di eu-

[ cina di carattere paituolare. Si 
tratta infatti di un volume (pub-

; blicato dalla Fonda/ione Krncsta 
Bcsso o cur.ito da Mati/ia Maro-
ni Lunibniso — L'unportanza del
la saha net piatti leamualt de-
scritti cil ilhflrQti dai bamln 
ui —) the r.uvojj.ie tern: s\o't: 
da bambini delle ^aole elemen 
tari itahane e nei quali sono 
descntti i piaiti tipic, delle i.i 
n e regioni. 

D libro si puo cnnsultare rome 
un riccttano. ma si legjie anche 
con piacere ed interesse: « l o 
sono tanto contento quando *i 
mangia net piatti. La vita mam
ma ne ha tanti di piatti... I piat-
li sono jattt di terracotta » scn-
ve Mauruio Cherie di Cdnipi.Ciia 
Marittima. .Ma o I'uniro ad eciui-
vocare cd ha per questo a\uio 
1'onore cli aprue la ».icrolta 

II hhio piopno pen he uV.li/ 
i a inipres--:oni e nrordi di ham 
bini. ruvce a inetterc a fuoto :•> 
•tret to lapnorlo e>i>ten;e ti.i la 
Cucina e le condi/mm evo.-nuu 
Che di un luogo. tra cuc;na e 
folklore. 

Cosi impanamo che le * chuc-
chiere » e « il dolce ;wi srmphec 
e mtscro dt tutti e si fa in tulte 
le case* (Ravenna): o che a 
Mamoiada. in Sardegna. « d gra-
noturco ventea cotto con la ce-
nere c con Yacqua vt una pen-
tola di terracotta. Dopo cotto lo 
lacavano bene c lo mangiavano »: 

Piu ricercate le ricetto della 
cucina siciliana: d « cuscusti » o 
c cuseuso » (cquivalentc del cu 
•cus araho) ci ucne desciitto :n 
piu modi e vcniamo a cono^teie 
di questo p;atto oricii.de name 
IOSI paitioi lan. finanehe che « it 
posa due ore .<o1!o le co; rrie. 
dopo di che si pud man<)iarc hel
lo. croccaiUe e caldo e... pun ar-
rivare caldo pcrfino in .4men 
ca >. 

Dai compomnienti si possono 
cogliere anche spunti legati piu 
direttamente alia fantasia dei 
bambini. Ci sono delle vere e 
propne cuoche: c jo frcqucnto la 
qutnta classe elementare ed ho 
imparalo a fare i cicatelli > ha 
scritto una hambina di Bovino 
(Foggia); tale e la pioia di un 
bambino di Rimini per i « pas-
satelli » che arriva a dire: « E" 
Katale! la mamma per jarmt 

[ contento ha promesso che si pre 
| parcrd t passatelli. Dalla atma 
sono andalo a eomprare le wore. 

i La bottcqaia quando ha saputo 
\chc jaccro i passatelli me le ha 
\date molto arouse*. 

Sfogliando il libro. inoltre. si 
possono cogliere veri e propri 
•uadri di vita familiare. Una 

hambina d: Canm>bio (Novara) 
senve: * lo mi ncordo quei bei 
pentoloni di polenta che faceia 
la mia nottna e stava li delle ore 
vicino al camino a gtrarlo e rigi-
rarlo ». Nel Fnuli « o.ani anno al 
5 di gennaio dopo aver benedel-
to il sa'c, I'acqua e le mele m 
chiesa. all'uscita tutti i bambini 
vanno a vedere il laid Kvlle ca
se dopo il falo le mamme prepa-
ratio la "messa" che e un piat-
to prcparato am la zucca dolce... 
I vecchi alia sera manmano po 
lenta e latte. Questi due piatti 
s'OKo liKah cioe del mm pacse 
che £ Maniago Jamoso pt-r i col-
ffHi ». Un volume .-.impatico. che 
trova forse la giustificazione del 
-tio titoio (L'importan/a della sal-
>-a) ncll'entti'-iasmo di un bambi
no piemontese: « 11 ragu mi ]a 
soonare ad occhi aperti c ]a lec-
care i baffi...^: ma che con le 
Mie cinqueccnto neette rappre-
senta tutta la cucina casalinga 
e tradizionale l'aliana. 

f. r. 

USA, PACIFICO E MODA 
I c Poich* il Paciflco e al 
I cenlro degli Intercut degli 

I Statl Unili (e, posiiamo dire, • 
del mondo), qualche spunlo I 
malese, filippino, polinesiano 

I potra movimenlare come una I 
piacevole invenxione I'abbi- I 

Igliamento estivo >. . 
(da « trorhnhe per le dt>nne » I 
->u « l_i Stampa J) ' 

I IL MURO | 
• Per quel che riguarda le 

I gonne, il "muro" tra le due I 
Germanie passa all'altezza del I 

Iginocchio, fort« un tantino, 
piu su ». I 
(da c cronache per te donne *' 

• su < La Stampa >. I 

' SIGNORA DA 18 CARATI 

I c Ho ordinato tutti gli ac- I 
cesiori del bagno in oro mat- I 

Isiccio. E' il bagno che fa la , 
(Romy Schneider su «No- * 

• \ e l l 3 t ) I 

* PULPITaBAR ' 

I c Usare un pulpito, anche I 
te adattato, quale mobile-bar, I 

I e un'ldea che scarterei sen- , 
z'altro t. I 
(da « Madre >) ' 

(unita di misura che compren-
de circa 20 fiaschi) realizzando 
una media di 800 lire a « ba-
nle >. 

Hina Tirusci, una vidua di 
casa della Bartolucci, annuis.ee 
e aggiunge: « Anche noi siatno 
in sette e la\oriamo un podere 
di 4 ettari e mezzo. Ci ammaz-
ziamo di fatica e quando dob 
biamo mettere al mondo un li 
glio, ci auguriamo che non 
debba trovarsi nella stessa si-
tuazionc nella quale biamo 
noi >. 

E le giovani? « S e ne van 
no ». rispondono. Questo il filo 
rosso che ha collegato tutti i 
nostri colloqui. 

« L e giovani se ne vanno»: 
quasi un luogo commie, che 
trova la sua origine nella di-
sumana condizione della don 
na che lavora la terra: un me 
stiere divenuto sinonimo di fa 
tica, di snerificio. di rinunce. 
<z Abbiamd la pensione a 5,1 
anni — ci ha detto Nella Lac
chini. moglie cli un mc/zadrn 
di Ciimbiano. — Ma che cosa 
preudiamo? Dndicimiln lire! 
Chi puo v i \ cre , oggi. con cosi 
pochi soldi? Non siamo neni 
meno comprese negli assegni 
familiari, e quando abbiamo 
un figlio ci alziamo appena 
siamo in grado di cammi-
nare... ». 

Poi c'e stata 1'alluvione del 
4 novembre che ha distrutto 
le campagne e Ie colture, che 
ha raddoppiato la fatica e fat-
to nascere una sorta di dispe-
razione che si inasprisce nel
la vana attesa di aiuti che non 
vengono. o che rappre.scntano 
soltanto una goccia nel mare. 
« Una maledizione — ci ha 
detto ancora Nella Lacchini. 
che ha perduto ft bestie e 2 
suini — una maledizione che 
ci ha portato via quel poco 
che avevamo *. 

L'unda di piena che si e ab-
battuta su tante zone della 
provincia. non ha infatti che 
esasperato una condizione in
sostenibile. accentuato 1'esi-
genza di riforme radicali e 
indilazionabili. . 

< Restiamo qui con la spe-
ranza che qualcosa cambi. Se 
non avessimo questa speran-
za. ce ne andremmo via tutti 
quanti — ci dice Maria Ka 
gazzini. sollevando appena la 
testa dalle borse di rafia che 
sta rifinendo ass ieme alia co 
gnata Graziella. — Guardi qui. 
la cucina e stata distrutta dal-
l'acqua; in casa ne abbiamo 
avuta per quasi due metri. 
I campi sono stati allagati 
e abbiamo perdute undid be 
slio. Si e salvato soltanto il 
cavallo >. 

Cosi. in questo podere, su-
bito fuori dell'abitato di Pon 
tc a Signa. alia consueta fa
tica si e aggiunto ora il Iavo 
ro straordinario per tentare di 
rimettere a coltura qualche 
campo. per cercarc di ripor 
tare la vita in quello che ap 
pare un deserto allucinante. II 
lavoro delle borse in rafia pe-
rb, non puo essere abbandona-
to. I danni delLalluvione hanno 
assorbito ogni lira e quel p ° c o 

che si puo guadagnare — ap
pena 75 lire per ogni borsa. e 
in un giorno se ne possono fare 
circa 30 — va per i figli. per 
vestirli. per mandarli a 
scuola. 

Le ore di lavoro ormai non 
si contano. Rina Gennai. una 
donna giovane. madre di un 
ragazzo di 9 anni e di una 
bambina di 6 dice: «Curo la 
casa , sbrigo Ie faccende nel 
podere e rifinisco i golf. Pa-
gano poco e pretendono molto. 
Dobbiamo anche andare a pren 
dere il lavoro fino a Signa. ma 
cosa dobbiamo fare? I bambi-
bini vanno vestiti. e a me pia 
c e che vadano vestiti bene ». 
Anche Rina Gennai lavora quin 
dici ore al siorno e la dome
nica. per tutto nposo. sbnga 
Ie faccende piu grosse della 
ca=a e fa Ie puli/ie piu a 
« fondo *. 

Alia casa del mczzadro Ber-
tclli — una famiglia di ben 
dicci persone — arriviamo con 
mezzi di fortuna. II Bisenzio. 
provocd nei giorni delTalluvio-
no danni enormi. tanto che an
cora oggi a distanza di oltre 
due mesi . le strade sono in piu 
punti impraticahili. 

Nell'ampia cucina parliamo 
con le tre donne di casa: Ix>la 
Bertelh. madre di due bam 
bini: Marianna Bortelli. che 
ha tre figli. e con la suoccra. 
Ro«a Bcrtrlli. L*alIu\ione. qui. 
e un tcma d o b b h g o . i danni so 
no stati tali e la paura r stata 
tanta che lo choc non e stato an
cora superato. « Abbiamo fatto 
quel che abbiamo potuto per 
salvare il salvabile. mentre i 
nostri uomini erano fuori per 
cercare di aiutare chi aveva 
piu bisogno di noi >. Le con-
seguenze di quelle g iomate so
no state tremende. « Quest'an-
no non abbiamo avuto nemme 
no la possibilita di guadagna 
re qualcosa con i lavoretti di 
ritinitura delle confe2ioni di 
maglieria II lavoro adesso non 
ci manca. ma si arriva alia 
sera senza piu forza. Abbiamo 
un podere di 6 ettari. Se c'e 
tanto da fare in tempi norma-
li. ora che e tutto distrutto c'e 
da fare il doppio* . 

Anche in questa zona — Si
gna, Lastra a Signa, Calenza-
no — come in tutta la provin 
cia. la condizione della donna 
contadina non muta. 

La fuga dalle campagne non 
si arresta. il lavoro a domi 
cilio si ramifica sempre piu. A 
\olte , si fanno lavori dannosi 
per la salute: nella bassa di 
San Maura a Signa o di Mai 
mantile ad esempio, dove si 
preparano stiole e tacchi per 
le scarpe usando il collante a 
base di benzolo. 

Dopo tante lotte, qualcosa 6 
mutato in meglio, ma in modo 
del tutto insufficiente: le pen 
sioni, l'assistenza farmaceuti 
ca e di malattia. Ma quanta 
strada c'e ancora da percorre 
re per dare a queste famiglie 
una condizione di vita civile! 
Rest a la speranza. La fiducia 
che con la lotta qualcosa pos 
sa cambiare profondamente e 
Tunica cosa che lega ancora 
queste famiglie. queste don 
ne. alia terra. * Qualcosa deve 
cambiare — d u e Rosa Her 
telli — devono darci la terra 
che ci premie tanto sudore. 
•-enno saremo costretti ad an 
darcene. tutti ». 

Renzo Cassigoli 

Una domanda alle ragazze di Napoli: 
i 

esisle ancora I'uso della dole ? 

Piu per terra 
che per amore 

La risposta ironica: una volta I'uomo non cer-

Paola Bartolucci: sono pochis-
sime le giovani donne disposte 
a restare in campagna 

cava una moglie, ma 

gli appartamenti - II 

NAPOLI. (jctwaio 
t Figurati chi se tie imp(»rta 

se la fidan/atn ha i soldi oppu 
re no: non la sc-elgo ccrto in 
base a questo! >. Anche la 
t dote * dunque — nelle paro 
le e nei pensieri cli alcuni gio 
vani napolctani. dei \entenni 
— e uno dei tanti fatti « vec 
chi > e tramontati? Parrebbe 
di si, a sentirne alcuni: ma 
sono — fra i ventenni — quel 
li «emancipati »• lavorano. 
studiano. non hanno paure o 
dubbi sul loro avvenire. 

II discorso cambia parecchio 
nelle famiglie « tradizionali 
s t e » . in provincia, nei paesi. 
La dote, cioe i beni. i denari 
e gli immnbili che la famiglia 
della sposa « regain > al ma
rito (con la annunciata rifor 
ma del mini->tro Reale \ ion 
me«->«o riiidlnu-nte nel codiee 
che il rrcaln e fattn ar! ambe 
due gli sposi) rappre^enta anco 
ra una radicata tradizione. Un 
m'ovane operaio tipografo ci ha 
precisato che essa \ a pc^ro in 
tesa come un tenta tho di assi 

A colloquio con Annamaria Guarnieri, 
interprete di « Black Comedy» a Milano 

D'inerzia si muore 
Pessimismo e rabbia contro tutti coloro che vegetano, in-
vece di vivere — E' vero che i trentenni sono stati «gio-
cati dalla storia » ? — E che la speranza e solo nei giova-
nissimi? — II dritto e il rovescio del mestiere d'attrice 

i suoi ettari di terra o 
peso della tradizione 
curare una certa tranquillita 
eennomica alle figlie feminine: 
* Le mie sorelle lavorano tut 
to. ma mio padre ha voluto 
che per anni anche noi enntri 
buissiinn a \ e r s a r e soldi in 
famiglia. per fare loro la do 
te » 

I" un fatto di < onnre » della 
famiglia: ci sono padri che 
firmano cambiali per centinaia 
di migliaia di lire, purche le 
loro figlie entrino spose in una 
casa gia completa di mobili 

E' anche una c pretesa > del 
futuro marito? In un certo 
senso. si. Anche se non del 
tutto sua. della sua famiglia: 
e I'ambiente. il paese. che 
mantiene ancora ferme certe 
tradizioni Ma e ancho la pro 
spettiva di una vita nient'af 
fatto facile, cli un lavoro poco 
redditizio. la certez/a di dover 
spaccaro ocni giorno la lira. 
che induce parecchi giovani a 
cullarsi volentieri nella spe 
ran/a di « fare un buon ma 
trimonio t. 

Quest'ultima frase evnea pe-
ro subito. in un gruppo di gio 
vaniss ime operaie intervistate 
di corsa prima dell'entrata in 
fabbrica (una vetreria) . pessi 
mistiche previsioni: « S e un 
uomo la pensa cosi. quel ma-
trimonio non sara affatto "buo 
no": lui contera sull'aiuto del 
!-) moglie. lei potrebbe ribel 
larsi. e a questo punto il ma 
trimonio sartbbe cia fallito \ 
' La mia dote e il lavoro: por 
to In stipendio a ca=a. oani 
n r - e : le «pese. le decismni 
d'ila no-tra vita familiare. 
quando =aro spo s ata. b isosne 
ra prenderle con me! ». Oppu 
re-- * No: sianio cinque fi^!:c 
'"•"":.-•.•"•;-. e rr. o pacire- e u:. 
o r e . ; - n'.i -.-j'.!.;- cr.o nrcr, 
".i '. -' 'i '..'. T c: r z J e rz '. ? >. 

A '5.re il V-'.-J cue-*. J ; S ~ 7 5 

Convegno delTUDI a Torino 

Nuove minacce 
alia salute della 

donna che lavora 
Le relazioni di Nora Federici, Giovanni Berlinguer 
e Angiola Massucco Costa • Un «libro nero» pre-

sentato dalle operaie tessili di Biella 
« L'aspira7ione della donna ad 

un lavoro stabile e cjiidlificato 
ha costituito sempre una delle 
piu valide rivendiea/ioni femmi 
nili. ma o n signiRc.i in piiino 
luogo ricluedcre 'a garanzid elie 
la salute della donna sia ade-
ituatamente tutelata -. Cosi ha 
esordito len al coinegno nazio 
nale su « La salute della donna 
che l a \ o r a - . la proL Noi a Fe 
derici. deU'l'nnersiia Hi Roma. 
prima re lat ive aH'a!Ti)llati>sin),i 
as->emhlea che si ('. apeita leu 
|H>meriggi» a Pald//o Lascars 
Nella leiazume e --tato IMISUI I ar 
cento su due particular! mend; 
cd/ioiu. In pi'iino luogo in \is;a 
della niatennta e propiio in in 
ginne (leirimixii t.m/a so< lale di 
iiuesta fiinzione. 11 salute della 
donna cho lavoia (IP\P eostitune 
ops^etto di siH-eiale intetcsse: in 
secondo hm^o ocioire ncordare 
che la sitiM/.ione della la\oia 
trice diffensce da quelia del la-
voratore in (|uanto al la\oio e \ 
tradomestic-o <i '-o-nma il !a\oro 
della casa. I.,i pi of Fedenii ha 
fxii fornito una sene Hi inteies 
santi dati *tati->tici •"uildcciipa 
zione femminile. nle\aii'io. f a 
l'altio. come ora-uai i! ~A\ pel 
cento delle doni.r cumulate la 
\ oi ano 

II P'ol (liov.mni Heilinjiuri. 
iieU'aftiontaie il trina •' future* 
>" tecmco c Ini orn rlella (km 
)ia * ha nlevato the quando la 
donna affeinia il valoie del la
voro. in quanto coiicjuiNta di an 
tonomid personale e niotivo din-
^erunento sociale. si pio^petta al-
tiesi un pauroso accrescimento 
de>;li aspetti oppressivi del la 
voro. Cosi. in una societa che si 
vorrebbe definita dai termme be-
nessere sentiamo piu vivo il ma-
lessere che aggrc-disce e cireon 
da anche la sa'.ute. Sono state 
vinte le cause naturah delle ma 
lattie — ha detto RerlinCuer — 
ma ci sentiamo inermi contro il 

fjilagare di malattie cau-ate dai-
I'uomo stesso. Intossica/iom. trail-
mdtismi. u>ura preeoce. malat
tie mentali. diffusione di soMan-
ze cancerogene sono feiioirom 
che hanno il massimo di eoiuen-
trazione nella fabbrca. hi quale 
oltre a liuiwrie il suo nimo 
alia societu. le imnone la sua 
patoluuia. 

l.<i lelazione della pi of ,\nc o-
la Massucco Covta ha affioi'tato 
il tenia: -< Contributo della p^.io 
loma alio studio del lavoio fern 
inimle v. I.a l e l . i t i i e e si e parti 
(o la i i i i en te so f fe in ia ta sm l,i \nr. 
s c a r s a m e n t e quahfirat i ed m-fxl. 
d is facent i em le donne sono d» 
s'.mate. 

II motivo e o w i a m e n t e da r'-
c e i c a i s i ne'l.i sca i^a p i e p . n a / i o -
ne p io fess iona le s p e s x i un,to -
••econdo l ' o i a t r u e — ad una piu 
deholf- p'ei>ar.i/:nne alia lof . i (vl 
al'a i omix'tii'ione. La i s i ru / ione 
teeniro p io fes« iona le s e n / a di 
st in/ ioni di '-ossi. da |>'ii parti 
n c h i e s t a , e OL*HI determuidta an
c h e dalla rcalta ei-ononnea til in-
du~<triale per il fatto t h e non OM-
^•ono pn'i profession! -o lo <> cpia 
si solo femmindi 

La doona dunriue. ha i i c u ^ ' A 
i d i una p 'epa ia / ione (v» \a le- i te . 
I ( l e ahhraeci a \ p n t i c l i o r-o'tp 
j i " ) - - i l i i l i ta am-he nel M-tto'o t(»r-

/,ai ai 
II di Hi Stefai o ha P"l pur 

tato il s.-Hulo rle! mni- 'e -o lel'a 
Sanita DP|X» ''• rela/'om pr| a'. 
cum intervene tra I qiirilt Hi 
paitKolaie \a!oie I hhrn ncrn 
pie-entato d,il!e ia\oia' i ici tes. 
sil, di Hiel'.a. il (oiuemin s- e 
au^iomato a domain Alia ine 
siden/a spde\a 1'on RoHnno vi. 
ce presidente della Camera I'av 
vocato Macnani Nova, il corni-
Bliere coniunale di Torino Vera 
Patella, larch. Maria Vernettn 
della prciiden/a pro\incia'e del 
1UDI. 
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I TV PRIMI IN OUDLITD 
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Annamaria Guarnieri: polemica, amara, • arrabbiala > nell'intervista e sorridenlr nelld tolu 

MILANO. gennaio. 
c Bla bla bla... parlano par-

lano ma son tutti cadareri. stec-
chiti. Han perso da un pezzo 
I'autobus ed il tram insteme e 
conUnuano blabla bla... *. An
namaria Guarnieri e nera pro-
pno. Pitt nera dt Black Comedy 
di cui i la prolagonista femmi
nile. Questa « Commedta nera * 
c'er.tra e non e'entra con la rab
bia dell'attrice. La sua parte i 
divertente, it pwbblico pare che 
rida, allora perche « bla bla bla * 
ctene spontaneo chiederle. In-
somma chi e che blatera ed e 
morto? 

Sunh spalti. tra i raprli del'.a 
ctltadclla teatrale c'e di nuovo 
odore di pece hquefatta Chi si 
avventura sul ponte levator sen-
za essere conosciuto da lontano 
come < addetto at lavon teatralt 
da lunga data e in buona fede >. 
rischia la penlolala d'olio bol-
lente. Sel bel mezzo dei sorrisi, 
delle scappellate, dei «s iamo 
tutti qui per dare una mono al 
teatro * Franco ZeffireUi & entra-
to facendo rototare con gran ni-
more questa Black Comedy, un 
petardo innocuo. una commedia 
come tante. E inrcce buonanot-
tel G:a all'anteprima al Teatro 
deU'Arte un gruppo di provo3 
arero erprcsso senza n e z n ter
mini il proprio dis<enso. A Ian 
ciare. dopo la prima, il pomo 
doro piu aroiso e stato perd 
Giorgio Bocca. Il noto scnttore 
e giornalista con la spregiudica 
lezza che gh e riconosctuta ha 
scelto il gesto non equivocabile. 
— « Black Comedy e una solenne 

boiala * —, ma generoiiaando 
un po' come bersaglio. Qualche 
schizzo di pummaroia i arrivato 
anche agli attori e Annamaria 
Guarnieri s'% nbella a muso dun). 

*Ce posto per tutti Non c'i 
solo il teatro impegnato. non ci 
sono solo i classici. Son si pud 
sputar perle ogni momento. ma 
pan fosse! 11 teatro £ anche una 
impresa commerctale, e il signor 
Franco Zeffirelli e uno che paga 
di lasca sua *. 

Questo Zeffirelli che rischia del 
suo, e per I'ambiente teatrale 
una specie di idle eroe roman-
tico. Qui dove vige l* ognuno 
per se e sorvenzioni (dello Sta
to) per tutti* strabilia tanto co-
rag gio. E la Guarnieri da attriee 

e donna in assoluta buonafede 
solidanzza col regista. ed d com-
prensibile che i blateramenfi dei 
« morti. cadaveri slecchitt e al-
tro > come Ii chiama lei, le strap-
pino espressioni di ira e di sde-
gno acerbissime. come e peQQ.o 
di quelle sopradette. * Sard an 
che forse perchd d un penodo 
che sono depressa. Sono una aso-
dale, ho eredttato il carattere 
difficile di mto padre... *. Ag
giunge subito. ma non per scu-
sarsi. per mitiqare la <parata 
contro i nemici del teatro. E" 
uno sforzo sincero e sofferto. 
per essere obietttva. « l o sono 
egoista. tdealitta. Yorrei vnere 
in mutande m un luogo deserto ». 
Depression*? pvcnfitica allora? 
Sornde e non solo per compatir-
si « N sohto cervelhno d'attrice. 
eh? *. la pronto rispo.sfa. 

Annamaria Guarnieri non & una 
diva, nemmeno ora sta recitando 
la parte dell'inteUettuale sradi-
cata, S'angustia teramente, le 
tngiustine la rimescolano, non 
soppesa col bilancino la parola 
o un sorriso. Non 4 dawero po
co per un'atlnce. che ha dietro 
le spalle rfieci anni abbondanti 
di lavoro cosctenzioso, di parti 
impeonative. di successi non ef 
fimen. La sua Gigi. la sua Anna 
Frank. Gwhetta. Ofeha, la lun 
oa stagione con De Lullo nella 
Comp^iQnia dei Gioram e qwndi 
non solo clama. ma anche com 
medie dt Patrom Gri/,1 come. 
* Anima Sera » o < D'amore si 
muore* fino a quesl'ulumo diver
tissement; Black Comedy. £ 
poi il cinema, la iclevistone. 

€ La mia generazione 4 bug-
gerata. fregata in pteno m par-
tenza. Chi adesso ha trent'anni 
come me, era troppo giovane per 
il fervore degli anni deU'imme-
diato dopoguerra, e la genera
zione precedente ha perso I'auto
bus * aggiunge, e I'tronia vela 
appena la trtstezza. c Adesso 4 
inutile che si affannino a pren 
dere d taxi 11 mondo potev-a co-
minciare di nuovo. tl v-ecchio era 
stato distrutto. bastava volere 
per cambiare la vita e loro hanno 
sciupato tutto. hanno fallito e ora 
bla bla bla... *. 71 verso le vie-
ne bene, e lo ripete spesso. 

Come per voler affrontare il 
«nemico > a viso aperto si 4 
tolta i grandi occhiali scuri. solo 

vczzo professwia'.c dell'al>t»g::.i 
mento dimes^o, Un maglionsiiui 
vinaccia su ur.a gonna scozze\e 
e git stivali di « rncr/ielfci » tn-m 
meno troppo lunghi. In testa una 
cupoletta gialla da tare orrore o 
tenerezza. Siamo nella sala di 
un vecchio Hotel frequentato da 
attori di passaggio a Milano. La 
atmosfera 4 di nuovo ovattata 
e sonnacchiosa, adesso che 4 ap 
pena uscita Paola Borboni dalla 
voce autoritana e tncisiva co
me un laser. Dislratta un mo
mento dat comphmenti di Fra'ica 
Yaleri c di Capnoh che le sor 
ndono da due dnant put m Id. 
coccolata dalla ^earetina rfi pro 
duzione. vicn qualche duhhw su 
questa anQo*cia esistenz'a'.e di 
Annamaria Guarnieri. Si e vu 
propensi a constderarla mteqra-
ta in un ambiente stimolante e 
ricco di evasiont. che noi nella 
palude in cut invece per colpa 
degli altri si dibatte. 

Questo fatto della generazicne 
dei trentenni g:ocati dalla Sto
ria 4 uno scaricabanle o un ten-
tativo di cercare una spiegazio-
ne alia propria condizione poco 
soddisfacente non tanto come don 
na e altrice ma come persona 
in una data societa? 

t Sm siamo ir. ur.n p-cpa. rrt 
4 g:a lario not lara sch-accia 
re... 1 O'OiflM <oio Vun-.ca spe 
rinza. la .-p'j'j-ia che- spnz;era 
via i cadaveri. e r.oi i trentenii 
m mezzo.. Tradtti dai mondo in 
cui abbiamo creduto * Ma si ac-
enrge dt npetersi, che anche lei 
bla. bla. bla, 4 in cerca di giu-
stificazioni. «Be' non 4 colpa 
mia, se passa un gatto che alza 
la coda e fa miao. e aid lo sfo 
a imitare... *. Sorride un po' piu 
sollevata. Recttare pud essere si 
un'erasione, una finztone, un gio-
co dt maoia ma vivere senza vo
lere o potere cambiare il mondo 
che tnsopportabile parte, che vi 
cenda assurda t Abbtamo biso 
ano anche di poesia e di spe 
ranza. di parlarct, di comumca 
re ». Ed e questa la tensione di 
Annamaria Guarntert: essere 
t vera » nella vita, per coraggio 
e passione almeno quanto sul 
palcoscenico per bravura d'at
trice. 

Vittorio Granata 
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prio null?, d i . — - . - =..-i- v.<:: 
loro, io rr.e ! v --r : r..:-:.z 
Unare t. sor.o !•: : ; • : ; ; _-.-
studente-sa d.::::"•:"-:, * 3 
sua collega cii c la s -e « N-•-
vedo cho cosa ho da spa- . r~ 
io con i soldi di mio pacr-: -
lui fa quello che vuole 6-: 
suoi. io quello che vocho d f : 
miei. iippen.i mi mettrro a la 
\ o u i i r » K, aniorn: « Sono Ie 
ilniiiir clif non lavorano che 
li.iiiiui IH-.O{.:IIO HI-ILI dote, c 
n i i . h r in I-III--.IO I-.IMI M T X O MI 

In st fat Ir -.t.ntr n o i o r a p iu 
-.i»|ii;rttr al u i . n i t o Spc-»-U- -,r 
I i i i i lno i l f3 I ,-,intt. r ij»«i-.:i 
la ' i i i a t c i o i r o f l r i v u t r " * 

l l i a n . l l t t i a l r f i a \c t i r *.tu 
HruIr- . -r r t]ttal(n< ,» »-i:-ijfr 
^ u n a t i l ,tiH-laii- . t:c- b - i : v . r. 
e o l o l l l l f l liH|ilriHl,< -.ii .jur-.t 3 . 
giMIU'lltn ipiai i i to » :r:i t a . \ »••• 
tilt it lo i i t una i:-iat>'-a m t l t i a i r 
gl i l l f t lc la l l ill . a i t l r l a p: i l ea 
dl s p o s a r r l . i l . t \ r \ a o . ' - . . 't l . 'tvj 
re a l le MIIHTI.MI atitonta 1 rn 
tila della dote Hrlla rt.latuata 
Con obbligo HiiUlKiimo , •(•,-
fo<;se da una certa i-tfta m MI 
se no. niente m.-itriiiuvnit' « I i 
somma, con questo •Mvtfina M 
^posano cli r t tan di terr.i o 
cli appartamenti. rt.»n le d^-.-. 
ne ». e uno dei comment! pia 
bcnevoli 

Nel quartiere opera io di Po:: 
ticelli. uno di qutlli che existi 
tuiscono la * cintura rossa > 
intorno a Napoli, tino a pochi 
anni fa erano frrquentissimc 
Ie < fughe > dei fidanzati. non 
che i matrimoni solo eivili . 
Entrambe le usanze erano Het-
tate dai disagio economico: 
con la « f u g a * i fidanzati n 
sparmiavano le spese del ma 
trimonio (e appunto. la dote) 
facendolo sen/a tanta pompa. 
con il matrimomo c i \ i l e si n 
mandava la spesa a tempi mi 
g h o n . al giorno in cui f i imano 
le cambiali firmate per la p n 
ma figlia e si poteva incomm 
ciare di nuovo la ser ie per la 
seconda. Ora. spec ia lmente di 
questi ultimi matrimoni c a ra
te > non c e ne sono piu tanti: 
« Le donne lavorano. anche s e 
soltanto per smettere al m o 
mento di sposarsi — dichiara 
un dirigente della locale s e z i o 
ne comunista; — i tempi sono 
cambial i anche qui: Ie ragaz 
zc non "aspettano" Io sposo. 
ma si muo\ono . escono di ca 
sa. hanno rapporti divcrsi con 
la famigl ia: la dote — l a n d 
lo di una catena di soggezio 
ne. al padre prima, al marito 
poi — non ha piu ragione di 
essere *. 

Eleonora Puntillo 
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nelle edicole venerdi 3 febbraio E*:-x% 
un'inchiesta sull'economia sovietkd;'^^ 
condotta da Giorgio Napolitano, t::$:$5 
Gianni Cervetti, Napoleone &&& 
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Colajanni, Silvio Leonardi, :*:$:$!4 
Eugenio Peggio 
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