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URSS: la nuova legge per la famiglia del 1965 sancisce la parita tra i coniugi 
e snellisce la procedura per lo scioglimento del vincolo 

Piii divorzi e meno matrimoni 
con I'aumento del benessere 

Gli alimenti anche al marito, se i figli gli sono 
affidati — Quando bastava dire « me ne vado » 
Le differenze tra il nord e il sud — Accentuata 
la mobilita sociale e le nozze tra i giovani 

MOSCA. rnar/o 
B7(K) mntrimnni e 1GUU divor/i 

per ogni milione di abitanti: 
questo cifre. relative al l(Jf>5. 
sono il segnale della svolta 
subita dalla famiglia sovietica 
rispetto agli anni cinquanta: 
rivelano cioe la tendenza alia 
riduzinne del numero dei matri
moni e all'aumento delle sepa-
razioni. Se ne potrebbe desu-
mere. dunque che la struttura 
familiare in URSS stia attra-
versando un perindo di trasfor-
ma7inne: ma per comprendere 
la dinamica e gli sbocchi di 
qucsta evolu/ione deH'istituto 
familiare (e del divorzio) e ne 
cessnrio rifarsi alia storia. con 
una schematics. ma indispcnsa 
bile snddivisinne in tre fasi 

La prima di .queste Tasi e 
quella del perindo rivoluziona 
rio. fino al I'J.'JO. II nuovo as-
sctto sociale, i ntiovi valori etici 
promananti dall'Ottobre aveva-
no non solo posto in crisi la 
famiglia patriarcale a struttu
ra gerarchica autoritarla. ma 
avevano liberato forze autenti-
camente distruttive, espressio-
ne anch'esse di un irresistibile 
slancio" libertario. Negli anni 
venti divorziare era semplicis-
simo: bastava che uno dei co
niugi diecsse aH'altro: < Me ne 
vado >. Ksisteva 1'istituto degli 
alimenti. ma bastava che una 
donna indicasse dinanzi alia 
Corte un uomo da lei conosciuto 
e affermasse che lui era il pa
dre dei suoi figli. perche gli 
venisse imposto il pagamento 
degli alimenti. La situazione 
era tale per cm* si poteva par-
lare di famiglia solo in riferi-
mento alle sopravviventi fami-
glie di vecchio tipo. La fami
glia socialists doveva ancora 
sorgere. La storia fece rapi-
damente giustizin dei miti nichi 
listici sul libero amore e sul 
1'arcaismo del matrimonio. E 
tuttavia quella fu una esne-
rienza utile, per molti aspetti 
necessaria per maturare una 
concezione davvero nuova del 
la famiglia. L'emancipazione 
della donna e il suo contempo 
raneo consolidamento all*inter 
no deM'istituto familiare. so-
prattutto come educalrice dei 
figli. furono i fattori che por 
taronn alia liquidazinne del vec
chio tipo di famiglia e al supe-
ramento del liberismo. 

La seconda fase e segnata 
dalla guerra e dal dopogucrra 
Milioni di famiglie distrutte. 
milioni di famiglie precarie. 
non legali. crollo della natalita. 
nuovo — e sia pure non pro 
clamato — liberismo di ritorno 
Lo Stato deve ricorrere ad una 
aevera politica demografica 
Prima ancora che la guerra 
finisca d promulgata la nuova 
legge sul divorzio. il cui senso 
generate puo essere cos! rias 
sunto: salviamo il diritto alia 
rottura del matrimonio. ma ren 
diamola tanto difTicile che vi si 
possa ricorrere solo nei casi 
estrcmi. La procedura divorzi 
stica e lunga e costosa Gli 
effctti sono immediati come ri 
vela la statistica: J divorzi crol 
lano alio 0.4 per mille. Ma si 
pud dire che. con cio la fami 
glia si sia consolidata? No Si 
puo dire invece che questa ca 
duta forrosa del numero dei 
divorzi ha provocato tali trau 
mi da costitirire una conferma 
della necessita. proprio dal 
punto di vista della soliditA 
della famiglia. di un vero di 
ritto al divorzio. 

I| dibattito sul divorzio. cosl 
si riapre subito dnpo la morte 
di Stalin Ma solo nel dicembre 
1965 si ha la nuova legge che 
snellisce le procedure, liquida 
il doppinne delle istanze giudi 
canti. liberalizza il sistema de 
gli alimenti (v'e qui un signi 
ficativo riflesso della conqiri 
stata parita reale della donna 
in quanto gli alimenti per i fi 
gli sono pagati al coniuge che 
li tiene seco a prescindere se 
si tratti di padre o di madre) 
Si a pre cosl la t e n s fase. 
quella attuale. 

Come si presenta? Le chiavi 
per introdursi nel cuore del 
problcma prxwono essere mol 
te. e in • effctti la sodologia 
sovietica • da alcuni anni sta 
sperimentando nuove metodolo 
gie. Alcuni dati colpiscono su 
bito: il principale e che i di
vorzi sono meno numerosi nelle 
repubbliche mcridionali e asia 
tJche: le punte piu basse sono 

loccate dalla Georgia, dall'Ar-
meuia. dallUsbekistan e dal 
Tagikistan. 

La Russia, l'Ucraina e le Re-
pubbliche Balliche (ad eccczio-
ne della Lituania) sono tutte 
al di sopra, e anche nettamen-
te. della media. E' dunque va-
lida anche per una societa so 
cialista. la constatazione se-
condo cui il benessere ha effetti 
critici sull'istituto familiare. an-
zi perfino su un istituto fami
liare emancipato. rinnovato co
me quello sovietico? II 25 lugiio 
lDfiG un noto studioso ha avan 
zato, sulla Pravda. questa tesi: 
« Attuahnente molti motivi di 
ennfiitto fra i coniuai sono rin 
traccinbili nei residui di arre-
tratczza di alcuni anelli della 
nostra economia. del sistema 
dei servizi sociali e dello stesso 
sistema educativo >. Un'affer-
mazione giusta. ma incompleta. 
Essa porta a ritenere che la 
relativa instability della fami
glia sovietica non derivi dalle 
condizioni nuove (materiali e 
morali) che si creano con lo 
sviluppo. ma unicamente dai 
residui del sottosviluppo. Come 
si spiega allora che i divorzi 
sono piu numerosi nelle zone 
piu progredite? Non v'6 dubbio. 
infatti. che molti divorzi hanno 
la loro causa in un regime 
familiare materialmente im-
perfetto: basti per tutti. il caso 
assai frequente della donna che 
lavora e che deve anche sob-
barcarsi al doppio lavoro fami
liare perch6 non sono abba-
stanza sviluppati i servizi (asi-
li d'infanzia. alimentazione ex
tra familiare. meccanizzazione 
delle pulizie', e c c ) . Ma e un 
fatto che questi servizi erano 
assai peggiori negli anni scorsi. 

Esiste. del resto. un test re-
cente che riguarda la zona 
nella quale abitiamo: il quar-
tiere Leningradski di Mosca. 
uno dei piu progrediti della 
citta. Qui e ormai quasi im 
possibile trovare una casa vec-
chia Negli ultimi cinque anni 
e stata praticamente liquidata 
la coabitazione (che certo e 
altrove una causa non secon 
daria di liti e di rotture matri-
moniali) Ecco cosa dicono le 
cifre. IJ quartiere ha mezzo 
milione di abitanti e vi vea 
gono diseusse ogni mese 150 
cause di divorzio. il novanta 
per cento delle quali si risol 
vono con la rottura del vincolo 
Cio significa una media an 
nuale di divorzi esattamente 
doppia di quella media gene 
rale e sei volte superiore a 
quella delle Repubblfche asia 
tiche. 

Nella casistica delle ragiom 
dei divorzi il primo posto e 
occupato dall'ubriachezza del 
marito Questo dato va pert 
interpretato. In assoluto. la 
ubriachezza. fenomeno diffuso 
nei Paesi del nord. in URSS 
oggi e infatti in declino. Ma e 
accaduto qualcosa che ha modi 
ficato il costume. Lo spiega il 
presidente della Corte territo 
riale: t Una volta una donna 
che protestara per Vubriachez-
za de] marito venira conside-
rata con diffidenza e con osti-
lit A: oaqi accade Vopposto >. 

Seconda. in ordine di impor-
tanza fra le cause delle rot
ture. e I'infetlelta In genere. 
fra le cause del divorzio vaiv 
no prevalendo quelle morali 
Fra queste va considerato cio 
che comunemente viene defi 
nita incompatihilita di carat 
tere L'accentuata mobilita del 
la gente. il moltiplicarsi delle 
occasioni d'incontro (sport, va 
canze. scunle) hanno aumen 
tato di mnlto i casi di matri 
monio fra soggetti di recente 
o anche di recentissima cono 
scenza 

Abbiamo potuto accennare 
solo ad alcuni aspetti dell'at 
tuale problema familiare in 
URSS Ci sembra che la situa 
zione possa essere vista coo 
ragionato ottimismo Eliminan 
do facili moralismi e unilatera 
lita. si deve giungere alia com 
prensione che la famiglia. co 
me qualsiasi altra istiturinne 
umana. e un aspetto. senza 
dubbio centrale. del generale 
assetto della societa ma che 
e vano cristallizzarne 1 prin 
cipi e le regole mentre turto 
il resto cammina e si tra 
sforma. 

II prof. Giordano giudica i nuovi rapporti tra genitori e figli 

Non basta piu la 
saggezza del nonno 
La necessita degli«operatori tecnici» — La ma

dre che lavora fe una educatrice migliore — L'ul-

tima generazione § meno insicura della « gene-

razione di mezzo» — Una organizzazione capilla-

re di Consultori affidata agli Enti Provincial! 

Alberto Giordano, docente di 
neuropsichiatria infantile all'Uni-
versita di Roma e Addetto al 
Semzio di Igiene mentale in
fantile della Provincia, e rite 
nuto uno degli studiosi piu feri 
e preparati nel campo della Psi-
cologia dell'eta evolutiva. Siamo 
andati a trovarlo e gli abbia
mo rivolto alcune domande, a 
cui egli ha voluto cortesemente 
rispondere. 

— Professor Giordano, anche 
da nol si sta ormal dlffondendo 
I'uso dl coadluvare I'asslstenza 
familiare e scolastlca con con-
sulenze quallflcate. In quail ca
si e davvero necessarlo I'inter-
vento dello psichiatra e dello 
psicologo? Tale Inlervento non 
pu6 rlschlare di Irrigldlre, bloc-
care, I rapporti tra genitori e 
bambini? 

— E come dovrebbero funzlo-
nare, tali Consultori? 

— Dovrebbero essere compo^ 
sti da uno psichiatra, uno psi
cologo. un pedagogista. uno o 
piu assistenti sociali: e dovreb
bero fun/ionare come " equipes " 
con un lavoro di cost ante coor-
dmamento ed aggiornamento dei 
problemi. Lo psichiatra per 
esempio si occupera prevalente 
mente dei bambini anormali e 
subnormali: lo psicologo invece 
si preoccupera piuttosto dei 
bambini normali che hanno qual-
che particolare difflcolta di adat-
tamento. etc. Tuttavia, d facile 
comprendere quanto siano sottih 
i conlini che dividono un cam
po dall'altro — e quanto neces
saria la reciproca collaborazio-

1 ne Compito dello psicologo av-
veduto dovrebbe essere quello 
di sbloccare — e non gia di 
bloccare. come purtroppo talvol-
ta accade. pcio — i rapporti 
tra bambini e adulti: di aiuta-

i gciuton a 
i propn tigli. con berenita e 
chiarez/a. Magari eduenndo e 
cuiando puma se stessi — an-
dando a cercare la radice dei 
mail dei bambini nei propn 
stessi tnali. L'importante e tro
vare un giusto equilibrio tra 
amore e intelligenza. E acquisi-
le la convinzione che — ove 
sia necessario — e giusto, e 
bene mettere degh strumenti 
scientifici aggiornati a disposi-
zione delle strutture familiari. 
che spe.sFO sono rcalmente in 
crisi. 

— Io ritengo assolutamente ne
cessario che una societa come 
la nostra — con tutti i |)roble-
mi tipici della societa di tran-
sizione - metta a disposizione «e i genitori a educare da ê 
della famiglia e della scuola dei 
servizi di Consulenza Psicologi-
ca accessibili a tutti i livelli 
sociali, senza distinzione di clas-
se o censo. Sono ormai gia ven-
t'anni che in Italia funzionano 
dei Consultori medicapedagogi-
ci. Purtroppo perd essi non han
no avuto lo sviluppo desiderato. 
Cio e da attribuirsi a diversi 
motivi: pregiudizi diffusi nei 
confronti della p.sichiatna (e piu 
che mai della psichiatna infan 
tile!), scarsita di personale spe-
ciahzzato. mancanza di una le 
gislazione che regoli tali orga-
nipmi in modo efticiente ed or-
ganico. Attualmente sono alio 
studio alcuni progetti di Legge 
suirassistenza alLinfanzia di?a-
dattata. nei quali si studiano 
appunto 1 modi per una orga
nizzazione capillare dei Consul
tori. affidata soprattutto agli 
Enti Provincial! e Regional!. 

Intervista a metd con Mary Quant 

La mini-donna milionaria 
Fra la folia di Via Margutta, fra press-agents, carabinieri 
e indossatrici impossibile un discorso coerente — Risposte 
lampo sul costume, sul futuro della gonna e sugli affari 

Mary Quant In via Margutta 

II cervello 
elettronico 

Enzo Roggi 

L'ultirna nonta viene dall'Ame-
nca ed e dedicata alle donne. 
come cunosita per le annane e 
come prospettiva per le giovani 
Glenn Seaborg. presidente della 
com mi ssi one per lenergia alomi 
ca statunitense. si e abbando 
nato a prevision] avvenirmiche 
suHorganizzazione don^estica in 
un «focoiare > del duemila. Si 
cucinera? O si mangera in pu* 
lole? Si nvTa in albergo o nella 
casa ultra-unifamiliare. con faz-
zoletto di giardino e bottiglia del 
latte davanti alia porta? 

Le madii di famiglia s\ dlvl-
deranno ancora a roeta tra atti-
vita domesticbe e lavoro oppure 
saranno flnalmente libere da ti> 
cuW di ?toviclie e di nannl da 
lavare? A qi>est» e altri tnternv 
eativi. pre«enti e piu che «offerti 
da ocnt donna del 1967, Tautore 
vole per«onaciTto da una rt«po<ta 
che potrebbe vmhrare esaurlen 
te Alia fine del secolo — egh 
alTerma — le donne avranno piO 
tempo, pit) denaro e magglon 
possibihta di dedicarsl a se stes-
se senza «sacrifieare la lore 
funzione dl madri»: fl cervello 
elettronico aiutera a fare anche 
questo. Anzi. il cervello elettro
nico soMituira brillantemente le 

donne del 2000: imporra ai bam 
bim i compiti di scuola e U se-
euira nello svolgimento. inven-
tera it menu, organtzzera le brac-
cia meccaniche che sceglieranno 
0 a b a io cucineranno e lo ser 
viranno in tavola e via di <e 
guito Ma, fare la spesa? Per ca 
nfa in>:?te Seab.̂ rg !e sisr.ore 
non dovranno neppure muoversi 
daUa poitrona: con il video • tele 
fono potranno comprare qualsia
si cosa. dai vestiti che durano 
un giomo alia nuova pillola < an-
timalumore» da un pezzo di ri-
eambio per Q cuore affaticato a 
un caffe espresso pronto da anni. 
Quindi. la prospettiva del due
mila e In definitiva tutta in una 
poltrona in cui affondare. con la 
pillola anttmalumore fatta appo-
sta per dimenticare Dimenticare 
che cosa? 

I soldi inutili. la so'.itudine d» 
ciascuna. le braccia meccaniche 
di un qualsiasi robot che in ogni 
casetta tsolata dalle altre scu 
laccia bambini o fa un souffle 
al forna Ma soprattutto dimenti
care che. al posto del tuo. la
vora U cervello elettronico, lo 
unico < pezzo di ricambio > super-
fluo per I* ragazze del duemila. 

Tempestata di flashes come 
una diva, mini anche lei come 
la sua gonna — un pezzetto 
di stoffa nera. piu larga che 
lunga — ecco Mary Quant far 
la sua entrata trionfale in via 
Margutta. salutata da onori e 
clamori ben maggiori di quanto 
ad altri illustri della cultura e 
deU'arte la celebre strada ro-
mana abbia tributato. 

Per fntervistare Mary Quant 
non e'e neppure la risorsa di 
attaccarsi alia sua gonna, trop 
po ridotta per offrire appiglio, 
ne di starle dietro. tanto e pic-
cola e perduta fra la gran fol
ia di capelloni e no — anzi. per 
dir la verita. quelli che le stan-
no piO appresso di capelli. com-
mendatori e commercianti sta-
gionati come sono. ne hanno 
oramai pochi —. Resta la risor
sa dell'atletico marito e press-
agent. che la sorregge a sini
stra. dalla parte del cuore co-
m'e giusto. Ci si attacca a lui. 
e a qualche paparazzo dei piu 
audaci. ed eccoci tutti al Car-
naby club, dove la madre del 
le minigonne di tutto il mondo 
pranzera e dara una festa in 
onore dei suoi fans. 

A questo punto. se uno ha 
resistito. al rischio di farsi slo-
gare una caviglia. di rompersi 
una spalla. di vedersi rovescia 
re addosso un paio di bicchieri 
di aperilivo dalla signora in 
argento che da di gomito per 
farsi largo protestando « signo-
re si nasce ». quelPuno ha di
ritto all'intervista A patto. ben 
inteso. che sia ancora disposto 
a farsi accecare dai flashes, a 
!a?ciarsi stordire dalla batteria 
doll'orchcitra dei Rocks, a far 
salti acrobatici su e giu da una 
passerella piazzata in mezzo 
alia sala. Dopo innumerevoli 
< sorry ». — un sorriso voltata 
a destra al paparazzo che con 
voce suasiva le grida c Mary 
voltati >. un abbraccio e un 
drink coo una regina dj via 
Margutta ammantata d'argento. 
che gli organizzatori han sco-
vato chissi dove, un po* usura 
ta dal tempo, un po' piu gras 
sa che nella verde eta. ma re 
*ina lo e stata — la Mary Quant 
se ne viene con noi che faccia 
mo la coda per intervistarla in 
un camerino dove le indossatri
ci di mini-tutto (minigonne. mi-
nigolf, solo i cappelli son gran-
di a non finire e le calze lun-
ghe flno in vita, per annullare 

il sexy della gonna corta, come 
ha spiegato I'lnventrice). E qui 
tutti si accorgono che 1'inter-
vista e impossibile. perche non 
e'e spazio, non e'e tempo, for-
se non e'e materia. 

< La minigonna e una esalta-
zione o una demistificazione 
della sessualita? >. t U sesso 
non e un mito, il sesso e una 
realta > ma guarda, eravamo 
venuti da lei per scoprirlo. 

< Le donne devono avere il 
seno? >. c Se ce l'hanno... >. 
t Farete buoni affari con Car-
naby Street qui a Roma? La 
minigonna attacchera?». c I 
negozi non sono miei. non ne 
so niente... ». Ma qui il marito 
interviene (forse la sinistra 6 
anche la parte del portafoglio): 
« Certo che attacchera. come in 
tutto il mondo... L'hanno scorso 
se ne son vendute trentamila 
di minigonne in Italia >. 

< Devono avere I fianchi? ». 
< Le donne? Man. meglio ma 
gre e alte. perd >. t Ma crede 
proprio che una donna sia li
bera e indipendente a seconda 
di quanto cent i met ri di gonna 
ha su >. < Al contra rio: la mi 
mgonna e un prodotto della li 
berta della donna... E' la don 
na indipendente che l'ha impo-
sta ». c Quanto anni durera la 
minigonna? >. € Mab » (forse 
pensa: speriamo tanti. ma oon 
si sbilanda). 

c Ma dov'era quella delle do
mande sociali? — ft Mary che 
cerca fra la folia — voglio dir-
le che la moda e il nflesso di 
quello che accade nel mondo. 
e perad la minigonna e U feno
meno di costume piu importan 
te del dopoguerra... La moda 
e un fatto della societa. percid 
deve essere moda di massa. e 
la produzione deve essere di 
massa... >. Ma il marito biondo-
ne — dopo aver detto che a lui 
La minigonna non pare sexy. 
lui le donne le guarda In faccia 
— La tira per un braccio e la 
trascina al tavolo. Peccato. 
dopo tanta fatica. valeva la pe 
na di fare un'intervista. For
se. con Mary Quant, da sola, ce 
ne sarebbe stata materia Ma 
Carnaby Street, l'organiz2azio 
ne dei signori un po* calvi che 
le stanno intomo. e che non de
vono dispiacerle perche signi-
flcano tanti milioni, e troppo 
piu grande e rumorosa di Id. 

V . V . 

— Lei dice: crisi, Iransizione. 
Prof. Giordano, lei crede che I 
rapporti tra bambini e adulti, 
nella civilta Industrlale e citta-
dina, siano fondamentalmente 
divers! da quelli che esisteva-
no, e tuttora esistono, nelle ci
vilta contadine? 

— Evidentemente si. Nella fa
miglia patriarcale. i bambini si 
trovavano ad essere al centro 
di un « sistema > che da un cer
to punto di vista li proteggeva. 
dall'altio li isolava dal resto 
del mondo. In cima alia gerar-
clua familiare erano i Nonm. i 
Vecchi Saggi. che trasmettevano 
ai piccoli lesperienza raccolta 
nel corso di lunghe vite. Oggi 
i Vecchi Saggi non esistono piu. 
Lo dico. guardi, senza alcun run-
pianto. Ogni tanto si assiste a 
tentathi di riabilitazione del 
« nonnismo» — persino nei pae
si piu progressiva Cid accade. 
io credo, per la persistente im-
maturita della vita collettiva e 
comunitaria — non perche si 
possa realmente «tornare indie-
tro>. I Vecchi Saggi non esi
stono piu; al loro posto ci sono 
degli < operatori tecnici». che 
trasmettono esperienze non piu 
empiriche ma scientifiche. adat-
te a un'epoca come la nostra. 

— Crede che la mancanza del
le grandi strulture familiari pos
sa essere la causa dl quel sanso 
d'inslcurexza di cui sembra sot 
frire la gioventu moderna? 

— lo non credo che le ultime 
generazioni soffrano poi tanto 
d'insicurezza. Fors-e ne hanno 
sofferto di piu le generazioni 
di mezzo — no! stessi — tutti 
quelli che hanno sentito I'ango-
scia di essere con un piede nel 
nuovo ed uno ancora nel vec
chio. In realta — anche se non 
si pud generalizzare — credo 
che nel.'e attuali forme di or
ganizzazione familiare i bambi 
ni. se perdono (e fortunatamen 
te) in protezione. acqut?tano in 
anticipazione dello sviluppo psi-
co fteico. in autonomia intellet-
tuale Come non ci sono piu 
le fasce per i lattanti. cosl le 
redini della iperprotezione non 
trattengono piu I bambini e i 
fanciulii — e questo e un bene 
grande. Guardi gli adulti che 
«ono cre^iuti in ambienti trop
po protcttivi. Spesso sono imma-
tun, pieni di incertezze. Fanno 
una fatica enorme per raggiun-
gere rautwufficienza (in tutti i 
campi: economico, sessuale). E 
poi non "=empre ci riescona Per 
i bambini d'oggi e meno diffi-
cile diventare adulti. L'indebo- • 
lirsi delle « gerarchie > facilita 
il dialoco con gli adulti. rende 
piii sincen e aperti i rapporti 
interpersonal!. Nell'enoca dell'in 
comunicabilita. tra genitori e fi-
gb s'incomincia a comunicare... 

— E II rapporfo tra il bambino 
e la madre che lavora? Lei cre
de che la donna che lavora fuo-
rl casa frovl difflcolta maMlori 
a seguire I suoi flgli. a comuni
care con essi? 

— Al contrano! La donna che 
lavora pud esphcare meglio la 

<:ua funzione di madre. direi. dal 
moriemo che e mtearata alia 
societa. che partecipa attiva-
mente alia vita della colletti-
vita: e quindi e piu capace di 
regolare il rapporto tra la col-
!ett;vitA e t p.croJi e^'en che le 
cre«cono accanto. rapporto che 
e e\'identemente U pernio del 
I'equilibrio umana Cose ormai 
owie. mi sembra. E del resto 
questa famosa c madre che la
vora » non e poi una grande 
novita. Anche nelle t societa con
tadine > le madri lavorano fuori 
casa. no? Sul campi. a glornata. 
Owiamente esistono delle diffe
renze; per esempio. avere alle 
spalle quelle tab strutture. quel 
tali Nonni. Poi gli oran diver 
si. le grandi distanze cittadine 
N'on dico certo cosa nuova «e 
tndico come soluztone di tali 
problemi una orcani22aztone ca 
pillare dell'assistenza ali'infan 
zia a livello di quartiere. Una 
grande struttura collettiva. che 
sappia creare nel bambino un 
sentimento piu ampto. viva ope-
rante della comunita. 

Assunta Maresca racconta la 
sua nuova esperienza di attrice 

Si e conduso 
con un film il 

«destino terribile» 
di Pupetta 

« M i vedono ancora come quella di dodici anni fa • 
Nell 'ottobre del '55 uccise Antonio Esposito per ven-
dicare I'assassinio di Pascalone 'e Nola — «< Cere© 
solo d i dimenticare » — I suoi fans sono nume-
rosissimi fra gli ilalo-americani negli Stati Uniti 

Pupetta Ma
resca In ca
sa sua 

CASTELLA.MMARE, marzo 
11 nome di Pupetta Maresca 

appare in questi gtorni a carat-
ten cubilali sui mantfesti pub-
blicitari del film « Delitto a Po-
sillipo . Londra chiama Sapoli». 
Assunta Maresca. delta < Pupet
ta* 4 intervenuta alle < prime > 
in prowineia. ha sorriso al pub-
blico. ha posato per t fotoarafi. 
ha ricevuto i tradizionali fasci 
di fiori. ha risposto agli applausi. 

Dodici anni or sono, il 4 otto-
bre 1955, Pupetta scendeva da 
un'auto. in corso Novara. pres-
so la stazione ferroviaria di Na-
poli e uccideva con cinque colpi 
di pistola — tutti andati a se
gno — Antonio Esposito. Pupetta 
era convinta che VEsposito aves-
se partecipato all'uccisione di 
suo marito che tre mesi prima 
— proprio nello stesso posto — 
era caduto crivellato di colpi. 
La giovanissima vedova — ave 
va allora vent'anni ed era incin-
ta di sei mesi — aveva cosl ven-
dicato il marito. Pascalone 'e 
Sola. Poi. al processo. vennero 
fuori altre cose (regolamento di 
conti fra la malavila. interessi 
nel mercato oriofrutticolo. con-
trabbando) che offuscarono un 
po' quell'alone romantico attor 

Ea Mori 

PAPA NON VUOLE_ 
« Ho chlasto di andare nel 

Vietnam... Sarei la prima gior-
nalista donna ad andare nel 
Vietnam del Nord. Oh, interv 
diamocl, la politica non e'en-
tra, quello che ml interessa 
sono I casi umanl. Le donne, 
soprattutto... lo non ho paura, 
ma come faccio a dare una 
pena simile a mio padre?». 
(Maria Beatrice di Sav-oia su 
« Novella »). 

AUTOBUS GALEOTTO 
«Dunque, se fossl in te, 

sfruttere! le possibilita che 
offrotio tutti gli autobus. Mi . 
porrel percid il piu possibile I 
vlclno a "lei" e alia prima 
brusca voltata o alia prima 
Improwlsa frenata farel In 
modo dl caderle addosso. Si: 
proprio caderle addosso ». 

(ta signora QJ ckly su 
< Grazia >) 

CASALINGHE GENUINE 
« La tecnica con I suoi pro-

dlfll migliora la nostra vita, 
ma non deve farci dimenti-
cara i« cose genuine: I'opera 
della donna, piu conservatrl-
ca par cio che riguarda la 
giornata quotidiana • la abt-
tudinl domaslich*. A In que
sto sanso importanta ». (dalla 
paglna della donna del « Cor-
ritra dalla Sara • ) . 

LA BUONA REGINA 
• Con minora attlvlsmo dl 

qval cha dimostrassa Federl-
ca glovana, ma con Indubbla 
gratia. Annamaria (dl Grecla 
n.d.r.) vast* I costuml locall 
grecl, danza sulla ala in cer-
chio intrecciando la sue manl 
a quella dl contadinl a con-
ladina, ta prommclara le fra 
si necessaria nella lingua del 
patta cha * dlventat.o II sua 
E* ana balta • ancha buona 
rtglna ». 

(da « Arnica ») 

- J 

no nUn vrilnrn bnmbina che ave-
va ucciso dopo es^crc andata a 
prendre sulla lombn del marito. 
U dibattimcnto fu scpuito da una 
foila enorme di curiosi. di am-
mnatori. di veri e propri < ttfo-
si >. di innamorati: miqha'xa di 
Icttere d'amore — specie daali 
Stati Uniti — di proposte di ma
trimonio, di attestati di simpatia 
giunsero alia prolagonista della 
tropica vicenda. 

Cosi. quando dopo 11 anni usci 
dal carcere qualcuno pensd: 
c Perche non le facciamo fare 
un film? Bastera il suo nome per 
far da richiamo. Ormai 6 diven-
tata una leggenda! La pubblici-
ta 6 assicurata... ». E il film 6 
stato portato a termwc Un fu-
metlone die ricalcd in parte la 
vicenda vissuta da Pupetta. Non 
der'esserr stato facile per lei r»-
Citare. ma certo d stata un'oc-
ca'sione tmportantc: le 4 stata 
offerta la possibility di rifarsi 
una vita cosi dversa dalle espe
rienze della sua giovmezza Ce 
lo dichiara subito. quando andia-
TTio a trovarla nella sua ca*a a 
Castellammare. 

« Sono stat.i travolta ria un de
stino terribile. piu grande di me, 
ma ho pnpato: ora voglio lavora-
re. perche non ho soldi, non so
no ricca: odio i ncchi e tutti 
quelli che non aiutano t poveri 
che cadwio nella po'.vere.. lo so
no stata mfelice. ma ora cerco 
di dimenticare. Qiiei die non di-
mcnt'chrro mai vmo i vo!ti tri-
sti rhe ho lasaato riietro di me. 

c Mi hanno applaudta lanta 
gen'e Ptro mi vedono sempre 
qt.-ella di prima, di dodici anni 
fa. Ma io ho pagato! Ho pagato 
anche di p:u d< quelle che am-
ma77apo il manto per sposare 
I'amante! 

« E' stato fatico.«i fare il film, 
pero la stona poteva capitare an
che a me. davvero: e una bella 
storia come quelle che leggevo 
" Grand Hotel " quand'ero ra-
ragazzina >. 

Lo sioria 4 quella di una donna 
chiusa in carcere con un figlio 
appena nato (Pupetta partori in 
pnaione d suo bambino che oggi 
frequenta la pruia media) che 
sopna di ritornare fra le braccia 
del suo amato conrorte che nan 
<olo l'ha Uadita. ma l'ha addint-
tura coinrolla in un omiad^o. 
Tutto fmisce per il meglio. natu-
ralmrnte e la riovna. nconoscm-
ta wnocevte, esce dal carcere 
col bambino in collo mentre il 
marito pentita. corre ad ab-
bracctarla. 

Se « Vehtto a Posillipo» in-
cassa bene in provincia. la pro
duzione le fard fare un altro 
film Ma prima dovrd sludiare 
un po' con un'attrice. almeno 
per due mest. 

t Che e'e di maie se Pupetta 
fa I attr.ee? — dice d signor Gtor-
dano Anselmi che ha reahzzato 
il film — Dopotutto ha pagato 
per il S'JO delitto. non ha piu 
ne«sun deb.to con la societa. E* 
quasi un'opera di bene cffnrle 
questa possibil.ta Secondo lei co
me dovrebbe vivere? Questa e 
un'occasione buona per lei. un 
film ** pulito **. un lavoro come 
tutti gli altri. Se tutte le ex de-
tenute riuscissero a nsolvere co
sl i loro problemi. loro che non 
le vuole nessuno... Per Pupetta. 
ripeto, e una fortuna. II diffici
le e stato farla recitare...». 

I primt giorni di programma-
tione hanno visto un discrete af-
fiusso di oente: nuAte speranze 
sono appuvtate xuaU Stati Uniti 
dove gli italo-americam. per i 
quali Pupetta i popotare come 
per i naptf.etani. attendono di c#-
dere U fUm. Intanto lern'ri (par-
nalistici e foto ne annunciano 
Varrivo. 

Eleonora Puntiflo 

http://attr.ee

