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Intervista con // tompagno Guidi sulfa terza 

proposfa del PCI per la riforma del dirilto familiare 

Parity tra i coniugi anche con 
leliminazione del reato di adulterio 

Chiedendo I'abolhlone dl qualtro articoli del codke penale, si completa il rinnovamento delle leggi familiar I - Sotto accuso la 
discrlminaiione contro la donna in caso di adulterio, il delitto d'onore e il matrimonio riparatore per chi compie violenia carnale 

Pochi giorni fa il PCI ha 
presentato alia Camera il ter-
zo progotto di legge che com
pleta la nostra riforma dello 
legyi per la famiglia. Dopo 
quelli dell'on. Jotti e dell'on. 
Spagnoli, volt! a sostituire le 
urcaiche e ingiuste norme del 
codice civilo con soluzioni e 
principl moderni, ancho il 
codice penale viene sottopo-
sto a revisione con la richie-
sta di abolire quattro artico-
li in contrasto con i tempi. 
Al compagno Alberto Guidi, 
primo firmatario della pro-
posta di legge, abbiamo po-
sto una serie di domande per 
mettere a fuoco il valore del-
l'iniziativa e il sun legume con 
quelle precedent!. 

Quail sunn gll articoll 
del codice penale, riguar-
danti la famiglia, di cui 
chicdianio I'abrogazinne? 

« L'art. 559, che sancisce l'a-
dulterio come reato, ma sol-
tanto per la moglie. L'art. 560, 
che ad esso e strettamente 
col legato e che ribadisce la 
dlscriminazlone morale ai dan-
ni della donna: vi si affer-
ma infatti che il marito e 
punibile di infedelta, soltan-
to nel caso di concubinaggio 
notorio o addirittura in casa. 
L'art. 587, tltolo special© di 
omicidlo per causa d'onore. 
L'art. 544, altro "titolo" spe-
ciale del codice che estlngue 
il reato contro la liberta ses-
suale attraverso il matri
monio ». 

Affrontlamo prima 11 pro
blema dell'adultrrin. Quali 
soul) gll urgomenti a so-
stegno della nostra tesi? 

«Continuaro a sanclre l'a-
dulterio come reato e innan-

zitutto inutile: nella pratica 
sono pochi gll individui che 
fanno ricorso a questo isti-
tuto davanti al giudice. Ma 
6 anche dannoso, da un pun-
to di vista giurldico e mora
le, perche sono molti invece 
i cittadini che ne fanno uso 
per pressioni lllecite, perfino 
per ricatti nei confronti del
la moglie. Set adultera, quin-
di accetta le mie condizionl 
so non vuoi ilnlro in carce-
re: questo o il discorso che 
viene fatto di frequente e 
che rlduce a inammissibilo 
contrattazione una materia 
tanto delicata ». 

Che rlflcssi hanno questl 
articoli del codice penale 
nel codice civile? 

«L' adulterio della donna 
pub essere causa di separa-
zione per colpa dl lei, con 

Per iniziativa di un nuovo centro culturale milanese 

Una generazione d'artisti 
si ritrova dopo 30 anni 

Nella mostra organizzata da « La melagrana », opere di Birolli, 
Guttuso, Manzu, Treccani e di altri del gruppo « Corrente» 

SI e aperto In questl gior-
ni a Milano un nuovo cen
tro culturale: La melagrana. 
Si tratta dl un circolo che 
sorgo a due passi da piazza 
Missori, in via Fieno al 6, e 
che ha annunciato il suo pro-
gramma con ambiziosl propo
siti: «II nostro centro — di
ce infatti una dichiarazione 
della presidenza — si propo
ne soprattutto di essere un 
momento permanente d'attivi-
tn, d'incontro e di confron-
to di idee e soprattutto d'in-
formazione culturale... Un pro-
gramma ambizioso? Certamen-
te, ne abbiamo consapevolez-
za. Ma in un periodo in cui 
sembra sempre piii dilatar-
si la cupidigia della rinuncia 
a ogni ambizione, l'appiatti-
mento di ogni discorso nella 
generlcita, tanto piii apprezza-
ta, quanto piii rarefatta, l'am-
bizione di fare qualcosa di 
piii dl un calendario di con-
ierenze e di tavole rotonde, 
ci sembrava troppo poca co-
sa». 

Con la prima manifestazlo-
ne dedicata alle artl figurati
ve, bisogna dire che ai pro
positi ha indubbiamente cor-
risposto l'iniziativa. « Corren
te » trent'anni dopo: questo 6 
il titolo della manifestazione 
Come si vede un tema di 
estremo interesse, che ha of-
ferto agli organizzatori la pre-
ziosa occasione di allestire 
una mostra collettiva in cui 
compaiono quattordici prota-
gonisti dell'arte italiana d'og-
gi con una serie di opere in 
parte addirittura inedite. Ma 
vorrei dire che oltre il va
lore delle singole opere espo-
ste, e particolarmente 1'idea 
della mostra che appare im-
portante e suscettibile di-
seri sviluppi. 

La mostra infatti non e una 
semplice rassegna. anzi non 
vuole essere afTatto una ras
segna. Vuole essere invece. e 
in efTetti e, il punto d'incon
tro di una generazione d'arti
sti a venticinque, a trent'an
ni di distanza. A Milano 
«Corrente». fra il "35 e il 
'45, fu un centro di opposi-
zione alia cultura ufficiale. 
un nucleo di forze ideali di
verse e tuttavia unite nell'an-
sia e nell'inquietudine di af-
fermare I valori dell'uomo 
contro ogni forma di morti-
ficazione artistica e morale. 
II segno comune era quello 
di un espressionismo lirico 
o protestatario insieme col ri-
fiuto del novecentismo acca-
demico e della metafisica. II 
dopoguerra ruppe quel la coe-
sione d'interessi con il fasci-
no di innumerevoli alt re pro-
poste ora di maggiore impe-
gno civile, ora di piii ampie 
ricognizioni formal i e poeti-
che. Era dunque possibile fare 
il punto delle esperienze e dei 
risultati a cui sono approda-
ti. nel giro concitato di que-
sti anni. gli artisti che furo-
no i protagonist! di «Cor
rente*? 

Tale e lo spunto che ha 
dato 1'awio alia mostra. E' 
chiaro che nessuno ha pen-
sato d'esaurire il problema 
con una iniziativa che racco-
glie un numero cosl limitato 
di opere; e d'altra parte il 
lavoro dei pittori e degli scul-
tori present i fc di per se larga-
mente noto. Cib che, a no
stro awiso almeno, pub esse
re criticamente fruttuoso e 
stimolante e l'avere sottoc-
chio, in una sola volta, sia 
pure con una sintesi tanto 
contratta. rintero paesaggio 
attuale delle proposte plasti-
che elaborate in questl ulti-
ml tempi dalla « vecchia » ge
nerazione di « Corrente ». 

Birolli, Cassinari. Cherchi, 
Fontana, Guttuso. Grosso, Man-
zu, Mlgneco, Morlotti. Pancie-
ra. Paganln, Sassu. Treccani. 
Tomiolo: ecco i noml degli 
artisti present! alia mostra. 
Tomiolo non ha in realta fat

to parte di «Corrente », ma 
e stato Incluso nella mostra 
come uno dei pittori che pur 
vivendone fuori, ne ha, a suo 
tempo, avvertito intimamen-
te l'lnfluenza. Qualche nome 
importante manca: Vedova, 
per esempio; Broggini. E al
tri che in vario modo hanno 
partecipato al movimento. Ma 
come dicevo, la mostra non 
aveva 1'intenzione di essere 
una rassegna. 

Forse perb potrebbe diven-
tarlo. Forse cioe l'idea di 
questa mostra meriterebbe di 
essere ripresa: l'incontro po
trebbe diventare in tal modo 
un vero e proprio bilancio. 
Pensiamo che ne varrebbe la 
pena. In questa occasione pe
rt), proprio per 11 valore di 
a spunto n che gli organizzato
ri hanno voluto dare all'ini-
ziativa, non ci si e curat! ne* 
di un'assoluta completezza ne 
di un assoluto rigore «buro-
cratico » per quanto riguarda 

tutti i nomi. Del resto l'area 
di azione dl « Corrente » non 
e pol cosl deflnibile come 
talvolta si crede. 

La generazione di «Corren
te» e stata una generazione 
antifascista, politicamente im-
pegnata, anche se poi, spe
cie dopo la guerra, le varie 
posizioni si sono sempre piit 
diversificate. Ma, senza voler 
entrare qui in una analisi 
delle singole scelte — cosa 
per altro che metterebbe con-
to di (are — un fatto risul-
ta di prima evidenza ed e che 
la generazione di «Corren
te» e stata una generazione 
viva, attiva, generosa, e che 
tale, pur nella sua dispersio-
ne, continua a essere. La mo
stra al Centro culturale «La 
melagrana », da questo punto 
dl vista, ne e appunto la 
piu valida conferma. 

Mario De Micheli 

Da sinUtra m dttra: Renato Guttwso, Ennlo Morlotti, Giuscpp* Ajmorw 
• Cesar* Ptraralli in una rara immagin* dal 1946. 

Commerciante 

cosentino 

arrestato per 

truffa all'INPS 
COSENZA, 7 magg.o 

II commerciante Nicola Cri
st iano di 48 anni. di Marzi. 
un paese a venti chilometri 
da Cosenza. e stato arrestato 
dai carabinieri perche ritenu-
to responsabile di falsa di
chiarazione e truffa ai danni 
delllNPS. 

Secondo raccusa. il Cristia-
no avrebbe dichiarato di avere 
alle sue dipendenze alcune 
persone, le quail, invece, non 
avevano con lui alcun rappor-
to di lavoro; egli aveva ri-
scosso alcune somme dal-
1'INPS a titolo di rimborso 
degli assegni familiari. 

Com'e noto, 334 persone nel
la provincia di Cosenza sono 
state finora denunciate dai 
carabinieri all'autorita giudi-
ziaria per truffa ai danni del-
1INPS e dell'INAM. Non e 
stato ancora accertato a quan
to ammonti il danno subito 
dai due enti pubblicL 

Baracca 

in Yal Passiria 

distrutta 

dai terrorist! 
BOLZANO, 7 maog-o 

Nel corso di una normale 
ricognizione aerea — secon
do un comunicato del vice 
commissariato di govemo — 
e stato accertato che median-
te una carica esplosi\-a e sta
ta distrutta la baracca della 
stazione di arrivo a monte 
della teleferica collegante il 
fondovalle con il r i f u g i o 
a Plan » nel territorio di Mo-
so dl Passiria. 

L'esplosione ha provocato 
danni anche agli infissi del 
rifugio adibito nel periodo e-
stivo a posto di vigilanza.Si 
ritiene che l'attentato risalga 
ad una decina di giomi fa. 
Sono state notate tracce di 
diversi sciatori provenienti 
dai ghiacciaio «Cima Rossa » 
situato in territorio austriaco 
e passanti per la aBocchetta 
di Plana. 

tutte le conseguenze che ne 
derivano nei confronti dei fl-
gli. E' un'ulteriore condizio-
ne di inferiorita in cui la leg-
ge italiana pone la donna. 
Ma anche sul piano genera-
le, questi articoli rappresen-
tano un'ipoteca su tutto 1'or-
dinamento, perche sono ispi-
rati dall'antica concezione del
la proprieta del corpo, cioe 
riducono la donna a cosa, a 
oggetto appartenente al ma
rito ». 

<}ual (> I'originc di que
sta I'oiicc/.ioiu' nel diritto'.' 

« Nel diritto romano 1'adul-
terio era considerato come un 
vero e proprio furto com-
messo ai danni dell' uomo. 
Giustiniano cercb di attenua-
re il divario di trattamento 
tra moglie e marito, impo-
nendo a questi l'obbligo di 
fedelth soltanto... nella stessa 
citta in cui viveva la mo
glie. A questa concezione si 
6 sovrapposta poi anche quel-
la del diritto germanico, che 
poneva la donna cosl in alto 
da considerarla quasi un es
sere sacro e le imponeva quin-
dl anche il dovere di fedelta 
assoluto. Da due concezioni 
diverse scaturi in seguito lo 
stesso risultato: una discri-
minazione precisa, sancita dai 
codice napoleonico e rimasta 
a noi in eredita, insieme con 
i prefetti, il pubblico mini-
stero ecc.». 

Chiedendo 1'abolizione di 
questi articoli, quali posi
zioni di principio voglia-
mo affermare? 

« Innanzitutto la parita tra 
l'uomo e la donna, il princi
pio moderno sul quale si ba-
sa tutta la riforma proposta 
dai PCI per la famiglia italia
na. In secondo luogo si af-
ferma che la fedelta non pub 
essere materia di intervento 
dello Stato, punibile quindi 
come reato se viene violata, 
ma rientra nella sfera priva-
ta dei sentimenti. Un marito 
e una moglie possono far ri
corso al giudice, in sede civi
le, chiedendo la separazione 
(o il divorzio, quando si ar-
rivera a introdurlo in Italia) 
quando giudichino che la loro 
unione, per adulterio o per 
altri motivi, non possa prose-
guire. Cancelliamo cosl i con
cetti di " colpa ", di " reato " 
insieme con quelli della pro
prieta sessuale ». 

Quando fu intrndotto lo 
articolo spcciale per il de
litto d'onore? 

«Nella prima stesura del 
codice Zanardelli, nel 1887, 
non si prevedevano attenuan-
ti speciali per l'omicidio co-
siddetto d'onore: si pensava 
che bastassero le attenuanti 
della provocazione previste 
per l'omicidio. Nel testo de-
finitivo del 1889, si introdusse 
invece una notevole riduzione 
di pena (anche della meta). 
ma non si arrivb ancora al-
l'istituto speciale. Lo fece il 
fascismo. dando una struttu-
ra autonoma a questo delit 
to, che non e piii omicidio: 
le pene infatti sono minori di 
quelle previste per il furto 
pluriaggravato. Cosi pub suc-
cedere e succede che un uo
mo responsabile di aver ru-
bato una gallina tagliando il 
recinto possa andare in car-
cere da tre a dieci anni. men-
tre l'uomo che ha ucciso un 
suo simile per malinteso sen-
so dell'onore riceve dalla so-
cieta la condanna da due a 
sette anni». 

C'e qualcosa di analo^o 
all'art. 587 del codice pe
nale italiano nella legfcla-
zionp straniera? 

a Nella legislazione stranie-
ra non esiste niente di simi
le: e ora di cancellare que
sto obbrobrio anche dai no
stro codice. C'e il problema 
della difesa di uno dei valo
ri piii alti. quello della vita 
umana; di dare all*onore il 
suo giusto valore e a questa 
barbarica vendetta il suo ve
ro ncme; di liberare infine 
la donna moderna da un'as-
surda tutela morale e sessua
le ». 

I/altro titolo speciale- del 
codice. chr il PCI propone 
di abolire. in che cosa con-
trasta con la srnsibilita r 
la morale degli uomini del 
nostro tempo? 

« E' un articolo che consen-
te a colui che ha compiuto 
un reato contro la liberta ses
suale. cioe la violenza carna
le. di sfuggire alia pena at
traverso il matrimonio. In no
me dell'onore, ancora una 
volta ingiustamente chiamato 
in causa, vi sono cosi due 
violenze che continuano: Tuna 
riguarda la vittima. costretta a 
sposare l'uomo che ha appro-
flttato di lei, Taltra riguarda 
l'uomo stesso. costretto a spo-
sarsi se vuole raggiungere la 
Impunita. Con questo articolc 
tutto " speciale" si ottiene 
im matrimonio che non e di 
libera scelta per nessuno de; 
due sposi ». 

Adesso la commissionc 
giustizia della Camera ha 
cinque progetti di legge da 
discuterr. tutti riguardanti 
la famiglia: i tre prcsen-
tati dai PCI. quello del
l'on. Reale e quello dell'on. 

Fortuna. Quali sono state 
le nostre indicazioni di la
voro? 

« Di fronte alle manovre di 
latorie, che partouo dalla DC 
ma che gli altri partiti di go 
verno non sembrano respin 
gere, il nostro partito ha chie-
sto che si dia la priorita en-
tro la fine della legislatura u 
questo tre questioni: riforma 
delle leggi familiari, legge sul 
consiglio superiore della ma-
gist ratura per il mutamento 
delle leggi elettorali, riforma 
del processo del lavoro per 
renderlo piii agile. Ad ognuno 
di questi tre punti dovrebbe 
essere dedicata una seduta 
alia settimana. in modo da 
accelerare i tempi e giungere 
rupidamente a una soluzionew. 

\ Prinwveraa Cuba: taglio della canna da zucchero \ 
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L'AVANA — Si taglia la canna da zucchero in una delle piantagioni che gia fu della compagnia americana United Fruit. 

II duro lavoro del «machefero» 
II raccolto prima delle piogge richiede molta manodopera - Brigutc permanenti v volontarie • In 
provincia di Matanzas c'e un fanioso « m a c h e t e r o » : Im tagliato in un tiiorno oltre 20 tonnellate 
di «arrobas» - Un lascito coloniale • Incentivi morali e materiali - Verso la meccanizzazione 

DAL CORRISPONDENTE 
L'AVANA, maggio 

La primavera a Cuba si-
gniflca prima di tutto andare 
a tagliare canna da zucchero. 
C't chi va per una settima
na, chi per un mese o an
che due. Una volta, il raccol
to era opera degli schiavi. 
Poi fu il lavoro di stagiona-
lt, bianchi, negri o mulatti, 
che si specializzavano come 
ff machetcros » e durante tut
to u resto dell'anno vivevano 
con i resti dei soldi guada-
gnatt nella <t zafra ». it raccol
to; per loro. Vanno era divi-
so in due jxirti, la «zafra» 
e U « tempo morto », fatto di 
tneata e disoccupazione. 

Studenti 
e operai 

Dopo la rivotuzione, molti 
« macheteros » professionali 
si sono impiegati in altri po-
sti di lavoro, meno duri. E' 
stato percib necessario rico-
stituire la mono d'opera per 
tl taglio della canna. Ouesta 
Ora e divisa. in permanenti 
e volontari: le varie catego
ric di lavoro. I'esercito, i sin 
dacatt. hanno creato le loro 
brigatc permanenti che passu 
no quasi set mesi al « corte » 
(at taglio ) . I volontari — im
piegati. studenti, intcllettuali. 
operai — fanno soprattutto 
durante i quindici giorni cru
cian che preced<mo le piogge 
primarerilt e che sono quel
li in cui la canna offra p:u 
contenuto di zucchero. 

u nostro accantonamento st 
tmrava a unn settantina di chi

lometri dall'Avana. lungo una 
potverosa strada di campagna 
vicmo a Melena del Sur, nel
la regione del Mayubequn: una 
zona piatta come una tuvola. 
con al centro lo zuccheriflcio 
intitolato al nome di Maiia-
licn, un combattente delta rt-
voluzione. Stavamo in prossi-
rntta di un gruppo di case, 
una frazione, chiamata Ed Dc~ 
squite, cioe La Rivincita — 
se e lecito tradurre i nomi 
della localita. Era un accan
tonamento nuovo, di quelli 
che adesso vengono faooncati 
stabilmente per i volontari. 
Dtsponeva di un dormitorio 
con lettini di tela di sacco. 
una mensa, otto docce e ga-
binetti. 

I campi di canna dove an-
dauamo a tagliare si trovava-
no a circa due chilometri dai-
Vuccantonamcnto. Lavurnramn 
dalle sei alle undid del mat-
two e dalle due alle cinque 
del pomeriggio. Eravamo di-
vist in due brigate e mante-
nevamo una media di taglio 
gtornaitero per persona di ar
ea centoventi «arrobas a at 
canna (circa mtlleduecento 
chili). II record di quest'an-
no e di piii di duemila «ar
robas » tagliate in un solo 
giorno da un famoso «ma-
chctcroi). Reinaldo Castro, del
ta provincia di Matanzas: ol
tre venti tonnellate. 

II a machete» con il quale 
si taglia la canna e un col-
tello senza punta di una lun-
ghezza c di un peso che si 
possono paragonare a quelli 
di una accetta. La canna pe
so circa come la parte mu vi-
etna all'impugnatura di una 
stecca di biliardo ed e del
lo stesso spessore Le dipicol-
td del taglio nella fase dcl-
lapprenaisiato. consistono so
prattutto nel coordinare t 
movimenti per i tre tagli (a 
niezz'altczza. poi per toclicre 
il ciuffo. infine per tagliare 

il tronco rimasto) e per li
berare u fusto dalle foglie 
cue sono taalienti e folte; nel
la pulizia del tcrreno tntor-
no a ogni gruppo di canne 
per individuarne bene la ba
se; neU'abituarsi a impugna-
re per otto ore il «mache
te « col guanto senza che il 
coiteilo sfugga dalle mani 
stanche e vada a produrre 
fertte alle gambe proprie o a 
quelle dei compagni. 

at lavora a coppie: ognuno 
due fllnri. Un fllare e costt-
tuito da una serie di «plan-
tones » o mazzi di quindici. 
venti canne. Con la stntstra 
si cerca tra I'erbaccia e la 
paglia secca la base del maz-
zo, la si libera per poter ve-
der bene dove si taglia e si 
cerca di tagliare piu vicino 
che si pud alia base. Se U 
mozziconc c corto, la can
na rinasce poi piii facilmen-
te. Con le caratteristiche di 
ferttlita eccezionale della ter
ra cubana, una canna puO ri-
nascere anche per quindici an
ni consecutivi, senza necessi
ty di proccdere a nuove se-
mine. 

In funzione 
l'« alzadora» 

II prima giorno, braccia c 
mano destra arrivano a dote 
re molto. Dopo tre giorni, si 
c spossati: ma poi si comm-
cia ad abituarsi e il taglio 
aetia canna non e piii I'opcra-
ztone che provoca la maggio
re stanchezza. L'opcrazione 
piii pesante. soprattutto di 
pieno giorno, col sole che bat-
te. e quella di ammontic-
chiare i tronconi di canna 

sparst lungo il fllare abbat-
tuto. Sono tronconi pesanti c 
occorrc ardinarli in mucchi 
rcgolart per consent ire al 
braccio meccanico delta «al
zadora » di afjerrarli e dejx>-
sttarlt nei carri. Prima della 
rtvoluztone anche tutta questa 
operazione si faceva a ma
no: si caricavano i carri a for-
za di braccia. Ora. anche so
lo ammucchiare costa uno 
storzo ripetuto delle rcni. che 
non tutti possono sopportare 
senza sofjerenza. 

Quando gll sjxignoli. con 
Velasquez, pensarono di se-
mmarc la canna a Cuba, ai 
prnni del sedicesimo secolo. 
la loro idea era di sfruttare 
insieme la fertilita delta ter
ra e le braccia a buon mcr-
cato degli <t indios » della raz-
za «taina». che popdlavano 
I'isola, o quelle degli schiavi 
negri di recentc importazio 
ne. Morti i «Tainos», sono 
rimasti i negri, poi anche 
i bianchi si sono resi utili 
Per secoli quest'idea ha frut-
tato ricchezze tnaudite. Un 
principiante. in una settima
na di lavoro. produce oggi. 
con faiuto dello zucchcrtjicio, 
circa una tonnellata di zuc
chero. II lavoro e comunque 
massacrante e la rivoluziane, 
fin dai primo anno, ha dovu-
to porsi il problema di mu-
tare U principio schiavistico 
cne ne consentiva I'tmposizio-
nc anche dopo 1'abolizione 
della schiavitu, in regole piu 
umane e stimoli di natura di-
versa. 

Cosi si e formata tutta la 
complessa espcrienza che tia 
portato la nvoluzione cubana 
tanto rapidamente a porst pro 
blemi fondamcntali come 
quelli dell'alternativa fra in-
cev.tiri morali e incentiri ma
teriali. o della funzione del 
la tccnica. nella costruztone 
di una societa ispirata at 
prmcipi del socialismo. All tm-

BOLOGNA: come le lavoratrici 
amministrano i loro soldi 

Le contabili in casa 
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«Lavorare e fatica, ma l 
soldi servono per le esigenze 
della vita di oggi che sono 
di piii e. appena i figli sono 
diventati grandi. sono i soldi 
del lavoro che ci servono a fa
re una vita migliore ». 

Salari e stipendi delle don-
ne che lavorano sono soldi 
ncccssari dunque. Ma questo 
lo sapevamo. Come vengono 
spesi. quali voci del bilancio 
familiare coprono? Ecco inve 
ce due ir.Terrogativi e cui nan 
no dato nsposia un gruppo 
di donne di diversa professio 
ne. time concordi su quella 
prima riflessione che riferiva 
mo all'inizio. 

Sei bolognesi. la piu piccola 
di 13 arm. la piii anziana oltre 
i 40. ci hanno detto un muc 
chio di cose, elencando le 
spese dei loro bilanci ordina 
tissimi e precisi. con la me 
moria esatta e lucida di chi 
conosce il valore di ogni cen-
tesimo guadagnato. 

La signora F., insegnante di 
scuola matema. marito in 
pensione. 4 ftgli di cui due 
sposati: «Adesso che i figli 
sono grandi mi pare di fare 
la signorina, ma fino a tre 
anni fa era dura. Guadagna-
vo 60-65 mila lire e serviva 
tutto per la famiglia. si pa-
gava l'affitto e il riscaldamen 
to. Adesso che ho diversi anni 
di anzianita, guadagno 130 mi-
la lire al mese, ne verso 
90 mila nella cassa famiglia-

re. un'altra qjota la mette 
mm marito e un contnbuto 
lo dii anche il righo ancora in 
casa. che studia e lavora in
sieme. La figlia minore stu
dia ancora soltanto Col mio 
cor.tributo copro circa la me
ta delie spese. Con quello che 
mi resta mi vesto. ha preso 
la patente. compero libri. ma
terial? didattico per la mia 
scuola ». 

Gigliorc R . operaia in una 
fabbrica di prodott: farmaceu 
tici. sposata con due figli. vi 
ve ins.emt? ai suocen che 
hanr.o «n due solo una picco 
la perfume * Noi abbiamo 
una cassa unica. tutto quello 
che prer.diamo mio marito e 
io -rto mila lire al mese cir-
ra t io meUiamo in casa. I figli 
praticamente studiano con 
il mio sripendio che serve an 
che per l'affitto. Ma le spese 
sono molte e poi ho gia co-
minciato a comperare qualche 
cosa. man mano. per fare il 
corredo ai figli per quando 
saranno grandi e si sposeran-
no. Per questo facciamo an
che degli straordinari. sia io 
che mio marito e nelle ore 
libere del sabato o la sera io 
faccio anche un altro lavoro, 
la pedicure. Comunque quest; 
soldi degli straordinari ognu
no li tiene per se, magart 
poi servono per ma^dare i ra-
gazzi in villeggiatura. ma an
che per comperare qualche li-
bro perche mi piace unto 
legge re ». 

Lidia e Laura M sono due 
sorelle. una di 18 e 1'altra di 

13 anni. la prima openr.a pe! 
licciaia. la seconda parnic 
chiera. lavorano tutte e due 
da quando avevano 11 ann: 
Lidia: « Prendo 45 mila lire al 
mese. le do tutte in casa. ser-

j vor.o per l'afntto e alt re spe 
se. Mia mamma mi da 2 mi
la lire alia settimana che 
spendo per mangiare fuori. 
Mio padre e stato disoccupa-
to. adesso lavora come mura 
tore, la mamma va a fare 
dei servizi a ore». Laura 
La paga e di 4 mila iire la 
sertimana. do tutto a mia 
mamma, servono per mangia 
re. A me passano 5fu lire !a 
settimana per andare al c: 
r.ema. a ballare. Quar.du avro 
18 anni prendero ft mila lire 
la settimana, pol mi farb il 
mio ne^ozio... ». 

D. O . maestra d'asilo. da n-
petizioni ai bambini in casa. 
e fa in piii un lavoro di colo-
ritura di materiale didattico 
per le scuole speciali, vive col 
marito che ha un negozio di 
barbiere e il figlio che stu 
dia: «Quello che riesco a 
guadagnare io lo metto tutto 
nelle spese di casa. Tra 1 ca-
pelloni e i rasol elettrici, e 
in piii le tasse, oggi un arti-
giano come mio marito porta 
a casa poco o niente. Insom 
ma con i suoi soldi si papa 
no le spese del mangiare. al 
resto — vestiti, afntto. luce 
ecc. — penso io. E poi devo 
pagare ogni settimana le mie 
marche assicurative per la 
pensione. a questo non ri-
nuncio assolutamente ». 

(i:ovanna L. impiegata da 
II anni. sposata da fi anni 
con un operaio metallurgies). 
niente figii perche * per ora 
abbiamo prugrammato di non 
fame. In casa con noi sta 
anche ia suocera che pensa a 
fare da mangiare, rr.cntre ir. 
prowedo alle pulizie. Ci sia 
mo sposati che avevano po 
rhissimi soldi, poi la situazio 
ne e misliorata. ma tutte 
quello che prer.diamo lo met 
t:amo in ca.sa. Mio marito in 
prat:ca pensa al mangiare. 
m»-r.tre al resto delle spese 
per.>o :o Quando poi mio 
marito fa sciopero e coi me-

j talkirgici succede spesso. in 
i rasa c'e solo ii m:o stipen 
J d:u Noi abbiamo sempre pre-
J lento perb avere una casa 

p:crola e non preoccuparci 
tar.to di farla panicoiarmen 
te belia, per potere invece 
fare qualche viaggio, compera 
re libri. andare al cinema ». 

Abbiamo riferito fedelmente 
le nsposte delle nostre inter-
locutrici. Ne esce. ci sembra. 
un panorama vario, interes-
sante. I'evidente necessita e 
importanza del salario della 
donna nel bilancio familiare. 
Ma anche una diversita nel 
suo modo di impiego. che 
non sempre dipende solo dal
le situazioni oggettive. Ne esce 
infine. e ci sembra la cosa 
piii rilevante. un senso acuto 
di cosciente responsabilita 
che e certo il dato piii pre-
zioso. 

Una Angh«l 

zio. la canna fit trascurata r 
Cuba perdette rapidamente 
parte di una fondnmentate ri 
sorsa di accumulazione di va 
lata pregiata. Tornati alio zuc
chero come produzionc fori 
damentale, si e dovuto tro 
vare la maniera per svtlup-
pare parallelamente la coscten-
za della necessita di parteci-
jmre al taglio manuale del
la canna e la tecnica delta 
meccunizzaztone di tutte le 
operazioni che possono esse
re meccanizzute. 

Educazione 
civile 

Incentivi morali e matertaii 
sono stati utilizzati insieme. 
con un dosaggio equilibratn 
di premi, piii che di scala 
salariale, e di mobilitazione 
dei volontari. sul piano poli
tico. I volontari non sono 
una soluzione buona, i dirt-
genu cubani I'hanno ammes-
so apertamente: essi costano 
alio stato e tagliano relattva-
tnente poco e male. Pero la 
mobilitazione dei volontari 
consente di creare un cltma 
di appoggio morale e d» edu
cazione civile, che rtpaga dt 
tutte le perditc. L'appoggio 
morale va ai buonl a mache
tcros ». I educazione civile e 
ixitrimonio di tutto il popolo. 

Dieci giorni al taglio della 
canna permcttono anche di 
pensare piu profonaamente 
ai retaggi del rapporto colo
niale. alle conseguenze psico-
logtcne di questo rapporto, al
ia veritd di eerie deftntztom 
come quella di Franza Fanon 
sin a dannati della terra ». Si 
capisce su quali basi si so
no aperti abissi che oggi van-
no colmati senza cedere a pa-
ternalismi di cattivo gusto c 
comprendendo invece ribellio 
nt che hanno un sacro fon-
damento di autonomo riscat-
tn. Sessuno pub risarcire i 
« dannati ». essi dtventeranno 
liberi da se o non lo saran
no mat mtieramente. 

Laiuto ai * dannati* che si 
liocrano deve venire sul pia
no tecnico, e non deve essere 
assolutamente condizionalo 
sul piano politico. I tecntct 
s'ltiftict hanno compiuto mol
ti sforzi. negli anni passatt. 
per cercare di dotare Cuba 
non soltanto di una maccht 
na per «alzare • la canna at 
cam, ma anche di una « com 
nmata » per tagliare la canna 
e caricarla. All'inizio, lo stu
dio di questa macchina t sta
to aifidato a due gruppi dz 
progettisu Poi quello che ave
va trovato le soluzioni mi-
giion. ha portato avanti la 
e labor azione. 

•Molte « combinate » sorteri-
che erano entrate in funzio
ne fin dai '64. nei campi cu
bani Le guidavano giovani 
del Komsomol insieme con 
giorant cubani Ma non si e 
nusciti ancora a risolvere be
ne il meccanismo che porta 
ia lama disco a seguire le 
asperitd del terreno per ta
gliare sempre all'altezza giu-
sta £ cost altri problemi deli-
cati dello spezzare la canna, 
spagiiaria. disporla net carro 
(Hi studi connnuano: si cer
ca anche di adattere U ter
reno alia macchina. semtnan-
do soprattutto in terreni pta-
m Ma mtanto bisogna con-
tinuare a fare il raccolto so
prattutto a forza di braccia o 
con il semplice atuto at una 
macchina di tnvenzione loca
le. che divide la canna tn 
tronconi, toglie la paglia con 
un forte soffio d'aria e la ca
rica dtrettamente nei vagoni. 
(Juesta macchina consente al 
« machetero » di fare un solo 
movimento. quello del taglio 
alia base; quindi aumenta dt 
molto il rendimento at ognt 
tagtuaore. Cosi si spera dt 
mantenere alti rendimentt, fin-
ch4 non si sara passatt alia 
meccanizzazione. 

Savtrio Tutino 


