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INGHILTERRA 
L'opinione pubblica ritiene sorpassato 
il concetto di colpa nei matrimoni falliti 

*-<rj w 

A COILOQUIO COM NANDO GAZZOLO 

Si discute 
la proposta 

-"--* i i i i i ii H I UJI.II ii 'i ' I I I H I M I i r r - r r - ^ — " * * * i — r " ~ ^ " " M ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

del divorzio per consenso 
Nella pratica, gia il 93 per cento delle coppie si lascia per mufuo accordo - II calcolo dei mi-
liardi che lo Stato risparmierebbe con processi piu rapidi - La posizione della Chiesa nel dibat-
fito - La gente chiede che la legge consenta «il massimo di felicita »f non licenza di costumi 

LONDRA. aprile. 
Snno almcno trent'anni che 

1'opinione pubblica inglese si e 
Iibcrata da posizioni preconcet-
te in materia di divorzio: da 
quando cntrd in vigore il « Ma 
trimomal Causes Act >, la leg
ge che. accanto all'adulterio. 
aggiungeva I'abbandono del 
tctto coniugale. la crudelta e 
1'infermila mentale come moti 
vi validi aHannullamcnto del 
matrimomo. Una commissione 
pubblica ne aveva raccoman 
data I'adozione dal lontano HH/J 
ma il cammino dei riformatori 
fu lungo e diflicile se si dovetle 
attendere fino al 19 luglio IU.TF 
quando. sotto il governo conser-
vatore di Stanley Baldwin, il 
progetto venne approvato in 
terza lettura dai Lords con litO 
« si > e 37 c no *. Dei 26 vescovi 
anglicani che sedevano alia Ca
mera dei Pari solo uno si di-
chiard contrario, due votarono 
addirittura a favore. Nel 
preambolo il documento ricorda 
che lo scopo non e di « procu-
rare liberta e licenza > ma di 
concedere « la facolta di rifarsi 
un matnmnnio degno di questo 
nome >. H presentatore della 

legge, A.P. Herbert, nel pas-
sare in rassegna i risultati un 
quarto di secolo piu tardi 
(< Daily Telegraph * 2-fr '62). 
constatava lo stabilizzamento 
delln cifra dei divorzi (a tut 
t'oggi mantenutasi sui 30 mila 
all'anno. un decimo del totale 
dei matrimoni) e rilevava che. 
nel 1959 ad esempio, non si do-
veva parlare di « 24 mila " fo-
colari distrutti " ma di quasi 
Hfi mila nuove famiglie rese 
possibili dalla legge sul divor 
zio ». « Senza dubbio — scrive-
va Herbert — ci sono quelli che 
tuttora dicono che questa e sta-
ta una legge per " il divorzio 
piu facile ". Ho sempre rispo-
•>to, e rispondo ancora che il 
suo intento e stato quello di 
rendere la via al divorzio (se 
necessario) non piu facile ma 
piu umana e piu logica *. 

Una seconda Commissione 
pubblica esamind nel 1955 le 
possibility di aggiornamento. II 
dispositivo legale (con l'obbligo 
di denuncia da parte di uno dei 
due coniugi e la necessity di 
stabilire la parte « colpevole *) 
opera in maniera tutt'altro che 
perfetta. Una volta che il ma 

Le arcaiche norme 
del Codice creano vitt ime innocenti 

La «madre ignota» 

vuole sua figlia 
MILANO. aprile. 

E' una bambtna dt nessuno; dolce. graztosa. con grandi 
occhl chiart e tl Jaccino smutito. tipico di tutti i bambini 
che hanno respirato mest dt smog, a Milano. Si chiama 
liana Dalnellt: sua madre si chiama Ermmia Be e suo 

f adre Angelo Boechio. Non c'e nessuna signora Dalnellt che 
ha messa al mcndo: u nome le e stato dato dal tnbunale 

di Brescia il 25 marzo del '5S. circa un anno dopo la sua 
pasctta. /I 30 novembre del '63 suo padre ha oltenuto. sempre 
dallo stesso tnbunale. il decreto di afftliaztone. Una bambma 
di nessuno attorno a cut si scalenano da due anni a questa 
parte, le nsse furwxe dei genitori. 

Erminta Be e Angelo Boechio non sono mat stati sposah. 
ne avrebbero poluto verchi quando si sono conosciuti erano 
entrambi aid legalt in matrimomo. e aid da tempo separati 
dai rispettwt conwgi « legalt >. 

Dopo la nascita dt Icana il manto di Ermmia Be. Emilio 
Ciena, si era rtfatto vivo per chtedere ed ottenere il disco-
fiosctmenlo dt paterntM e questo e I'umco rapporto intercorso 
tra i due. in circa dodici anni. 

Ma il secondo matrimomo — per dirla tn termini legalt. 
la convirenza — dt Erminta Be non fit una faccenda felice. 
Angelo Bocchto dedtto. secondo i verbalt di poitzia. a piccolo 
contrabbando. abituale seguace dt carovane di zmgart. alcoo-
lizzalo. vtolm'o lece passare alia porera donna anni dmferno. 
: • . . , , - • - »r * ••' mUrnria e dt ventrsene a 
Milano con la bambtna. Affittf un piccolo appartamento in 
via Strambio. si raise a lavorare come domestica a ore e 
ftnalmente lei • Icana riuscirono a were relaltvamente in 
pace. 

Relalivamente. perche Erminta Be non ha alcun diritto su 
Ivana. non estste come sua madre. non e niente per lei. 
di fronte alia legge: mentre Angelo Boechio. ottenula I'affi-
Itaztone. pud riprendersi la bambtna quando mole. Gia Vanno 
scorso, Erminta se Vera vtsto companre m casa d'trnprovvtso: 
rdeva Icana e lei rtusci a teversela soitanto dopo una rtssa 
funosa: e pot si presentd al Commtssanato dt zona per chte
dere proteztone e affidd ad un leoale. lavvocato Svadaro. la 
pratica per la revoca dell'affiltazione 

€ E~ mta. mia. mia. la bambma i mia e gvat a chi st 
prova a toglterme'.a! > aridava Valtra sera Ermtma Be. cer-
cando di strapparla dalle braccia di Angelo Bocchto che 
ancora una volta era comparso aTimprovriso per portartela 
via. E ci sarebbe rtusctto. se la donna non st fosse dtjesa 
come ana belva. se la gente del quartiere non alt si fosse 
stretta attorno, impedendogli di cancare la bambino su un 
taxi ch* aspettava. 

Anche Ivana aridava Valtra sera; pazza dt paura cercava 
A smncolarsi dalle braccia di quell'uomo — che i suo padre 
— di cut lei ha conosewto soitanto urla e percosse. Valtra 
sera. Ivana e sua madre hanno tnnto con la forza della dtspe 
razion* e con Taiulo della gente del quarttere. ma Ermmia 
Be ha smesso di andare a lazorare. non pud e non vuole 
piu lasctare la bambma nemmeno per on mtnufo. 

Ma la legge e contra dt loro. la legge poirebbe perstno 
decidere che Ivana DMnellt. la bambtna dt nessuno. venga 
affidata ad una terja persona: spesso i tribunal! ttahani 
hanno dt queste salomoniche trovate capact proprio di sqvar-
tare oh essen umani che dovrebbero proteggere. 

Ermmia Be ha dato prova. fino ad oggi. di energico co-
ragoto: ma la tenstone m cut vtve la sta portando alio stremo 
delle forze E nessuno pud prevedere fmo a che limtte pos-
sono reggere i nervt e I eqviltbrio dt una madre che di mi-
imto in minufo. pud perdere la propria creatura solo perchi 
Mn ha potuto darle ii suo nome. 

trimonlo e rovinato per motivi 
di cui tanto il marito che la 
moglie condividono la respen 
sabilita. rimane ancora da giu 
stiflcare formalmente la richie 
sta di scioglimento davanti al 
giudice in accordo ad un prin-
cipio di colpa del singolo. Tul 
tavia il 93% delle petizioni di 
divorzio sottoposte ai cinque 
rami competenti in cui e suddi-
visa l'Alta Corte inglese riman-
gono « indifese >. vale a dire la 
coppia ha di fatto espresso il 
suo mutuo consenso anche se 
poi uno dei due viene ad addos 
sarsene in pubblico il peso e le 
spese. D'altro lato rimane inso^ 
luto il caso in cui la parte 
< lesa > rifiuti di ammettere la 
colpa dellaltro. cioe neghi in 
pratica il divorzio aH"ex-coniu-
ge che nel frattempo pu6 esser 
si rifatto una famiglia. Ovvia-
mente sono i figli nati dalla 
nuova unione a risentirne mag-
giormente e si calcola che que
sta « prole clandestina > si ag-
giri altualmente sui 180 mila. 
La legge ha le sue lacune e 
queste vengono universalmenle 
riconosciute. U movimento di 
riforma 6 umtario circa gli ob 
biettivi da perseguire nel senso 
che a nessuno, tanto per fare 
un'ipotesi. passerebbe per !a 
testa di proporre labrogazione 
del divorzio ma tutti sono im 
pegnati a rendere socialmente 
piu utili e piu giusti i Oni della 
legge. 

C stata la Chiesa Anglicana, 
lo scorso agosto, ad abbando-
nare per prima I'ormai scredi-
tato concetto di « reato matri-
moniale >. Dopo un lungo slu-
dio sotto la presidenza del ve-
scovo di Exeter. Mortimer, un 
comitato nominato dail'Arcive 
scovo di Canterbury, dottor 
Ramsey, dichiarava l'< trrepa-
rabile breakdown > del malri 
monio come giustificazione uni 
ca e sufficients del divorzio. 
Questo deve venire concesso. 
dopo una esaunente indagine 
delle circostanze da parte del 
tnbunale, < quando si e rag 
giunta la piena convinzione che 
non c'e piu ragionevole proba 
bilita che la sposa e lo sposo 
possano di nuovo vivere insie-
me come moglie e manto per 
mutuo conforto e sostegno ». La 
presa di posizione del gruppo di 
studio anglicano naturalmente 
non coinvolge il pensiero della 
Chiesa in quanto tale, tuttavia 
espnme 1'opinione dei suoi mi 
nistri nella sfera degli affari 
civnli. Sui terreno della dottrina 
e del diritto ecclesiastico la 
Chiesa Anglicana non pud ri 
conoscere U divorzio ma — con 
una distinzione fra private e 
pubblico. fra religioso e seco-
iare. che merita di esser e mes
sa in risalto — essa accetta di 
parted pare e contnbuire ad un 
dibattito ininalo dal Parlamen 
to. allargatosi all'opinione pub 
blica e le cui conclusion! toe 
chera eventuaimente al gover 
no applicare. La separazione 
dei poterl fra Stato e Chiesa e '• 
in questo caso ngorosa ed e ; 
tanto piu rimarchevole in quan j 
to. quella anglicana. e una : 
Established Church, cioe una ! 
Chiesa di Stato. • 

Nel novembre scorso una 
Commissione Legale nominate 
dal Lord Chancellor. Lord Gai 
diner (capo del giudiziario t 
membro del governo) respinge 
va come irrealizzabile la richie 
sta della * verifkabilita > della 
rottura del matximonio avanza 
ta dalla commissione anglicana 
Vi sosUtuiva la formula di « di 
vorzio per consenso * (o assen 
za di obiezioni) una volta con 
statata limpoMibihta di ricon 
ciliazione fra i coniugi. La pro 
posta era accompagnata da una 
serie di garanzie circa la con 
veniente sistemazione finanzia 
ria degli interessati. gli aiuti 
nei casi disagiati, il futuro dei 
flgli. I suggerimentl della Com 
missione Legale sono stati in I 

corporati in un progetto di leg
ge ad iniziativa dell'on. Leo 
Abse. laburista. che e in attesa 
di diseuisione in Parlamento 
Nel frattempo Lord Gardiner 
ha sottoposto alia Camera Alta 
una sua proposta di legge per 
snellire la procedura col defe-
rimento ai tribunali di Contea 
(prima istanza) di quelle cau^e 
non contestate che — come si 
e detto - sono il 93% del to 
tale e realizzano gia in pratica 
!e condizioni del « divorzio per 
consenso >. L'intenzione 6 di ri 
sparmiare parte dei 4 milioni 
di sterline (7 miliardi di lire 
italiane) che lo Stato inglese 
spende ogni anno sotto forma 
di < legal aid * (difesa d'ufficio) 
nei processi per divorzio. I 
Lords (che hanno dibattuto la 
questione breakdown - consenso 
nel novembre scorso) premono 
perche la legge sia modiflcata 
al piu presto. D governo e neu-
trale. La Chiesa Anglicana insi-
ste sulla sua posizione. Cosa ac-
cadrebbe se la formula del con
senso (in Svezia esiste fin dal 
1920: non ha dato luogo ad al-
cuna conseguenza cdisastrosa>. 
anzi. secondo alcuni. avrebbe 
diminuito il numero dei divorzi) 
venisse approvata dal Parla 
mento inglese? L'ha gia anti 
cipato I'arcivescovo Lord Fi 
sher of Lambeth in una lettera 
all'* Observer > del 13-11 F6: 
< se lo Stato dovesse adottare 
questo concetto e permettere il 
divorzio per consenso, le Chiese 
dovrebbero accettare la situa 
zione e affrontare sul piano pa
storale nel miglior modo possi-
bile le disastrose conseguenze 
per la vita familiare >. La Chie

sa accetta il divorzio civilp ma 
non quello religioso: eppure 
fra le sue fila c"e chi ritiene si 
tratti di un atteggiamento su 
perato Scrivendo sulla sua ri 
vista diocesana. il vescovn di 
Southwark (Londra), dott. Mer-
vyn Stockwood aveva nell'otto 

bre scorso invitato ad un riesa 
me. Ai divorziati in seconde 
nozze la Chiesa concede ora so
lo una benedizione: dovrebbe 
acconsentire a risposarli — ha 
esortato Stockwood. 

Le linee del dibattito e l'at-
teggiamento del parteciparti 
— uno scambio di idee e di 
proposte adulto, sereno — sono 
chiari. Dalla corrispondenza 
che i giornali inglesi hanno 
pubblicato e vanno pubblicando 
emerge una costante: la luce-
guida della discussione e data 
dalla volonta di assicurare un 
maggior equilibrio ai rapporti 
civili e umani e di offrire «i l 
massimo di felicita » ai diretti 
interessati. Le prowidenze so 
ciali, I'assistenza. I'organizza 
zione difettano — questo si — 
e forse c'e bisogno di una nuo 
va Legge sulla famiglia. Ma 
— ha scritto la deputatessa la 
burista Lena Jeger («Guar 
dian >. 8-11 '66) — « vi sono due 
cose che la legge, per quanto 
alta sia la sua maesta. non pud 
ottenere: non puo prescrivere 
che due persone continuino ad 
amarsi o che debbano conti 
nuare a vivere insieme; n£ pu6 
impedire alia gente di farsi una 
nuova casa con un diverso co-
niuge o di dar vita ad una nuo 
va famiglia >. 

Leo Vestri 

interprete della commedia di George Michel 

PASSEGGIATA TRA 
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/ LUOGHICOMUNI 
Una famiglia media in una domenica come le alfre: cio che non sa e non 

vuole vedere — Basta mutare una cravatta per entrare in scena — II bam

bino che muore due volte — Uno specchio per aprire gli occhi al pubblico 

Dopo due ore di « passeggia 
ta > sul palcoseenico che ruo-
ta e ruota tntorno alle traqe 
die del rnondo ed alia dmpera 
ta, impermeabile inutilita dei 
luoghi comuni, Nando Gazzolo. 
in un camerino minuscolo in 
cui non c'e" poslo neppure per 
una sedia, si cambia la cra
vatta. Quella a righe rosso 
sangue di bue e verde scuro, 
che sulla scena aveva suscita-
to i rtmbrotti della moglie (ma, 
caro, quebti colori stonano con 
I'abito grigio), sta sulla men-
sola davanti alio specchio. L'al-
tore ne annoda un'altra. mo-
deniissima, verde chiaro a di-
segni di fiori. E' I'umco * true-
co», I'unica finzione scenica 
che Gazzolo usa per intetpre 
tare il personaggio del padre 
nella c Passeggiata della do 
memca » di George Michel, di 
retta da Dario Fo. che, dopo 
Milano e altre citta. si rappre 
senla in questi giorni al teatro 
Parioli di Roma. 

Non c'e* bisogno di trucco 
per fare un personaggio cosl 
Si pud incontrarlo dovunque. 
in ufficio. sul tram, a passeg-
gio con moglie, bambino e 
suoceri, la domenica o in un 
giorno feriale. Non vede nulla 
e non sente nulla, gli agenli 
che picchiano a morte un di-
mostrante non gli suscitano che 
il commento « se lo picchiano e 
perche ha fatto qualcosa dt 
male >. il brontolio dei bom-
bardamenti gli fa pensare al 
carnevale di Rio o al tempo 
rale, le manifestazioni per la 
pace gli strappano a malapena 
un «dovrebbero proibirle > 
Anche la morte che si avvicina 
sempre piu a lui. alia sua fa 
miglia (i due vecchi cadono. 
uno dopo Valtro, stecchiti dal
le tragedie vere del mondo) 
e trisie, molto triste, ma si 
deve ben aspettarsela, un gior
no o I altro tocca a tutti... 

Ma che cos'e questa diver-
tente, e sconvolgente, e amara 
«Passeggiata della domeni
ca »? Un'accusa feroce, senza 
scampo, alia societa dei con 
sumi (« non si vive di solo fri 
gonfero », cantano i Bit Nick 
scatenati, in una specie di con 
tinuazione del discorso dei pro-
tagonisti in chiave ancora piu 
amara, come uno sguardo ri-
velatore che prolunga nella co-
sctenza la drammaticita del lo
ro vaniloquio), che aliena I'uo-
mo, ancorandolo agli interesst 
meschini, ai luoghi comuni, 
chiudendogli gli occhi e le orec 
chie di fronte alia realta? O 
sulla famiglia. questa mostruo-
sa scatola-prigione, in cui la 
mancanza di qualstasi vero le-
game di intelligenza e di affet-

tn svuota e rende sterile per-
fino tl rapporto fra i genitori 
e i figh? 

«Sono sotto accusa tutte e 
due, la famiglia e la societa — 
dice Nando Gazzolo —. La fa
miglia media, la famiglia bor-
ghese, e cosi perche la societa 
d cosl. La borghesia impone 
alia gente la politico dello 
struzzo (< dormite tranquilli. 
tutto va bene > dice il bandi-
tore quando lo spettacolo si 
apre). Per essere gente per 
bene, bisoqna ignorare quello 
che succede. Bisogna ignorare 
che siamo circondati da dram-
mi effettivi. strazianti. che ri-
guardano ognuno dt noi. Mi ri 

enrdo di un ninrno. a Milano. 
Pasiaro davanti a una sede 
dt una senone comum^ta dove 
i fascisti la vottc prima ave-
vano buttato delle bnmbe. Ve-
Iri spezzati. calcinacci per ter
ra. Passavano delle madri con 
i bambini per mono: "non 
guardare, non d successo nien 
te", dicevano >. 

E" un uomo d'oggi. dunquv. 
quello che ci propone il lavo-
TO di Miclivl e che Gazzolo in 
terpreta, anncgato nella bana-
lita dei pensieri impostt dalla 
pubblicita, dal < buon senso ». 
dall'autorita cavtituita? O c la 
sua interpretazume pnlemica. 
I'esasperaz'wne di un siuibolo? 

Nando Gazzolo con Angela Cardile in una scena della t Passeg
giata della domenica » 

A TREZZO D'ADDA, IN UNA FABBRICA TESSILE 

TUTTE CON IL BUSTO 
MA NON PER ELEGANZA 

Schiene rovinate da 25 chilometri al giorno intorno ai telai, piegandosi mille volte - La tredicesima 
del 1965 pagata a rate • II fatidico terzo mese di gravidanza: se non si torna a casa, si perde il figlio 

MILANO. apnle. 
Finila la penfena di cemen 

to e le fabbnche mostruose che 
hanno distrutto I pjoppi solle 
strade provinciaii. la pianura 
lombarda, doloe in pnmavera. 
pare per cootrasto ancora p:u 
verde e piu fresca. 

Di lontano si vedooo 1 cam-
panili. gngi e aguza che fan-
no dimenticare le cimm.ere, e 
fanno pea sans aUe caserne e ai 
paesi cosi p:ccob crescuti ID 
toodo attorno al sagrato. tutu 
protetu dalla loro ombra. Poi 
ci arrivi e I'mcanto e finito. An-
nidate ail'ombra dei campanuu 
non p;u le vecchie caserne ario
se, ma decine. cent.naia di p.c 

i cole e medie fabbnche, tessi!i. 
per K) p.O Soitanto t vecchi fan 
no t contadim: I giova.m vanno 
a fare gh operai e gli uidustna 
li vanno a costru re le fabbn
che nel cuore della campagna. 
lontano daue tasse. dal control-
Ii dell'Ispettorato del lavoro, dal
le centrali sindacab. I tela! ven
gono daile grandi tessiture dj fa-
ma nazionale: quelli di scarto. 
veccni di anni, che si inceppa-
no ad ogni momento oppure non 
*i ineeppano mat. nemmeno quan 
do dovrebbero. quando il filo si 
nrapoa. AI lor a nel tessuto si 
fanno I buchi e bisogna disfare 
tutto: oppure portarselo a casa. 
Cio* comprark). 

C e una fabbnea cosl. a Trezzo 
J Adda, una fabbnea senza pa-
Irone, la SILT. « Societa Italians 
avoratorl tessili, non fa ndere? 
- ml dice Laura T.. un'operaia. 
anzi una maestra operaja — le 

hanno dato qjesto m»rr.e dopo il 
"45. tanto per confondere un po' 
:e idee, coiie per far creiere 
che la fabbnea era degli operai 
Ma qui e tutto cosl. "liscio e 
batto". diciamo no: ragazze. L 
direttore fa U buon papa, ci 
chiama "le m.e ragazze" e poi 
giu sfunate che U levano La pel-
le.^ E non c'e oottirno. ma TJI 
telai a sono gli orologi. se una 
si ferma un minuto di p u sono 
capaa di domandare: cosa hai 
fatto tutto qjesto tCTipo ai za 
b-.netto? ». 

1 turni di lavoro sono da.:e 6 
ai:* 14 e d3Ue 14 aile 22. con 
mezz'ora di inter\aU) per man 
glare; ma non c'e mensa. e neoi 
meno una stanza con de: tavo.i 
Le opera-e mangiano in pedi. 
vicino alle macchine. 

Inlelligenia proibifo 
Laura T., che abita a Pozzo 

d'Adda. quando ha U tumo delle 
sei di mattma deve alzarsi alle 
quattro e mezza: ha la massima 
qualiflca possibile. quella di mae
stra e guadagna 267 lire Tora 
piu la contmgenza: hanno ftnito 
di pagarle. alia fine di marzo. 
la tredicesima del 1965: a rate. 
Ogni mese le danno 750 lire dt 
indennita mensa. 

cControllo 112 macchine al 
giorno — racconta pacatamente 
— e un lavoro faticoso e mono-
tona I nostri telai sono vecchi 
e lavorano male, e un conUnjo 

correre da una macch:ra aJ'al-
"ra. un cont.njo p:egare la sche 
na. I telai sono poco p.ii auti d: 
un tavolo e sono Jargn:: qjando 
si formano grov:gli grandi come 
un ca\o:o. ci vuo'.e mezz'ora per 
d.panarh. Mezz'ora di schiena 
curva qju mezz'ora di sch:ena 
cun,a la: alia fine del tumo bo 
ia sch:ena in pezzi >. 

Alia SILT ci sono 200 operai. 
di cui circa ISO donne: gli iscntti 
ai sindacati sono 180. ma non 
c'e comm;5s:orv? in'ema. Tes«ono 
fi:3t: di cct.ome. velluto e nailon 
e ozm opera:a la^ora su 14 tela' 
c 02n; ooera.a fa circa 20. 2o 
ch '.o'retn a; go-no a:to-no alle 
maccri:ne: non ce n e una che 
ron debbi p-̂ rtare un corsetto 
oer la *ch eta. e i reparti sono 
male ar.eaz ati. la polvere di 
cotone si inflia dappertutto». 

Laura T. e una bella donna 
bruna e alta con la faccia che 
spr.tza in'ell:genza e occhi do-
rati. Lavora alia SILT da d:eci 
ann:. non !e p.aee parlare. non 
vucle sembrare laenosa B:sogna 
strapparle di bocca la verita. 
perchd. d:ce *t. si potrebbero 
sopportare tanti disagi se solo 
il lavoro desse « un po' di p:0 di 
sodti!«faz;one » Dice che lavorare 
le piace. anche lavorare ai telai, 
ma vorrebbe poter mettere al-
meno un P?KG della sua mtelU-
genza e Jeha jua fantas.a nel 
lavoro « Si potrebbe farlo — sp:e-
ga — creare tessuti e trame e 
combinazioni di colon » ma non 
alia SILT, dove arrivano (Uati di 
scarto e tnacchine di scarto. E 
do\e non si deve fare altro che 

correre af.orr.o a 14 tela:, cor 
rere. fermars.. p e^a-c »a sen e-
na. nsol.evar.-. e correre. fino 
a star maJe. Tan'.e star no malo 
— d ce I-aura — e tu:te le m.e 
coLeghe sposate de-vono ntirars. 
al terzo mese di gra^.danza. al 
tr.menti perdono il figho: una 
sola ha res.stito fino al quarto 
mese e il capo si e complimen-
tato con Jei. Fmalmente una ro-
b"j5ta. ha detto ». 

Senza civilta 
F na.mente una rob-i=ta. f.-.a'.-

mente un figl.o crte e nusc to 
a sopravv.\ere ai 14 telai della 
SILT che funzionar.o male e ch e 
dono doppia fatica: alia polve-e 
di cotooe; all'imp anto d: um:d 
ficaz:one dei reparti. cosi rud: 
mentale. fatto coo dei tubi che 
finiscono a imbjto da cui il va 
pore esce :n nuvole dense sulla 
testa dj chi lavora Non c'e men 
sa alia SILT e non c'e nemmeno 
0 nido: tanto, i fi?li non nascono. 
comrrenta amara Laura T.. e 
chi vuo! farb nascere deve an-
darsene dalla fabbnea. < Ma 6 
difficile andarsene quando si ha 
bisogno di guadagnare. e po:. 
qui intorno. tutte le fabbnche 
sono p.u o meno come questa. 
in, bal a dei padroni, senza un 
controUo sanitano. senza civiltA> 
Proprio cosi ha detto Laura, sen
za civilta. E" la deflnizione p.u 
esatta e drammatica. 

Annamaria Rodari 

<t No, il padre della "Passeg
giata" non e il personaggio di 
una parodta 11 modo (h e* 
spressmiw, il linguaggm tea 
trale di Michel e tutt'altro che 
rcalistico (il simbolo vi ap 
pare scoperto nei pcrsonaggi 
mascherati, fra cui un Gesu 
die fa i comtei ed e battonato 
dalla pohzia) 

« Ma la famiglia che passaa. 
gia la domain a patlando di 
futilita e i era. t* fatta perdu* 
il pubblico vi si identifichi fino 
a condii iderne, a volte, le opt-
mom, c riccvere pot lo choc 
alia fine: aveiann torto, a'<> 
biamo torto tutti quando ihtu 
diamo gh occhi, quando ci bar 
ricliiamo nclle parole sciua 
.senso, quando rifiutiamo lu re 
sponsabilita. Diret che la "Pas 
seggiata della domenica" non 

! e tie realta ne parodia: c uno 
specchio, lo specchio di una 
classe che, ricordiamoci, ha 
permesso e generate il fasci 
snio >. 

Ma nella famiglia ve.stita a 
festa c'e ancora qualcuno che 
vede e sente, che ha paura e 
si indtgna Sul bambino, t p'i 
raoccht del pre<im'hzto. del 
buon senso, della frase fatta. 
non funzwnano ancora Se ve 
de due in divisa che soffocano 
un uomo legato immergendogh 
la testa nell'acqua, non riesce 
a dire col padre: lo faranno 
per igiene. Pratpsta. pianqe 
per la morte dei nonni. non 
.si pieqa all'assioma malerno: 
* l'ha detto tuo padre ^ Una 
t pallottola vaqantc * — simho 
lo dei malt e delle violcnze che 
insidiano ogni giorno la vita 
degli uomini — lo stendera, 
morto, alia fine del lavoro. 

Che sigmfica questa figura? 
Tra le due generazioni dei ge
nitori e dei nonni — identiclie 
nella loro raciiitd — il bam
bino rappresenta, forse. una 
via d'uscita. una gencraz'wne 
nuova che ha ancora una po->-
sibilita dt salvczza? o e ancora 
un simbolo, la nostalgia per 
un'infanzia perduta per sem
pre e che e impossihile ritro 
tare? 

* 11 bambino non e una s-pe 
ranza — dice Gazzolo — la 
sua morte lo indira. Rappre
senta, solo, un'eta dell'uomn 
in cui ancora la corruzione non 
ha fatto presa. Ma lo spettaco
lo e amaro e senza aperture. 
Quando il ragazzo cade sul pal-
coscenico con la testa riversa 
e gli occhi verso il cielo. pos-
siaiTio solo interpretarne la 
morte: da un lato, e una morte 
effettiva, fisica, a cut la nostra 
cecita, la stupidila e I'indiffe-
renza di oggi possono condan-
nare domani i nostri figli: e 
quanti gia non ne muoiono di 
bambini nel mondo. di mise-
ria. di fame, di pallottole non 
simboliche? Dall'altro puo si-
gnificare la morte spirituale. lo 
annullamento della innocenzn. 
della verita, dell'interesse per 
la vita: e allora, la pallottola 
vagante pud essere il luogo co-
mune, la banalita. Veducazio 
ne all'ipocrisia e al conformt-
smo che il padre e la madre. 
ossessionanti, senza tregua, gli 
impartiscono minuto per mi
nuto. II significato complesivo 
del lavoro si compendia in que
sta morte, ed e tutto dramma-
ttco. senza speranze, anche se 
si ride spesso alle battute dei 
protagonisti. Ma alia fine, qual
cuno fra il pubblico ha le la 
crime agli occhi: hanno capito. 
si sono riconosciuli, hanno ri-
cerulo lo choc ». 

E quando questo nnn accadr? 
Quando il pubblico non reapi-
sce cosl, quando r.on capi'ce? 
Quando sidle poltrone stcdono 
dei personaggi simtli a quelli 
del palcoscenico? * Allora e tl 
gelo. Ci i accaduto, m diverge 
occasioni, di sentirlo fisicamen-
te, questo gelo, mentre stava-
mo recitando, salire dalla pla-
tea verso di noi. E allora av-
tiene una cosa strana. Nessu
no reazione. assolutamente. 11 
pubblico si identtfica nei per-
sonagqi a tal punto da non ca-
pire che lo stiamo prendendo 
a schtaffi. Ascoltano i prora-
qonisti parlare e par che pen-
sino: "hanno ragione. in fon-
do. £ proprio cosi". \ o n ro-
gliono. non sanno giudicare 
quello che vedono. Forse aspet-
tano. per pronunciarsi. di leg-
gere quello che dird U giornale, 
il giorno dopo. Ma nan sono 
tutti cosi. per fortuna. C'd gen
te che si impegna. che combat-
te ogni giorno. Noi lo faccia-
mo con i nostri mezzi, recitan 
do, anche se non e gran cosa 
Ma sveriamo. speriamo con tut
te le nostre forze che anche 
questo — il messaggio. il grido 
che ogni sera leviamo dalle 
scene — apra gli occhi e le 
orecchie a qualcuno: se coir-
te farci un augurio, fated que 
sto, e il piu pradifo*. 

Vera Vegetti 
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