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IL PIANO HA DETTO NO ALL'OCCUPAZIONE FEMMINILE 

TUTTE A CASA? 
Cosi vorrebbero i « filosofi» del focolare — V Italia in coda tra i paesi 
europei — Dequalificazione e licenziamenti come conseguenza dell'impo-
stazione del programma economico — Le giovani che cercano invano lavoro 

MILANO. luulio. 
Gli espcrti della programma-

lione nazionale, hanno deciso: 
1'occupazione fcmminile restera 
ferrna al Nord — ncl piossimo 
cjuincitiennio — mentre al Sud 
si eerchen'i cli portarla ai livelli 
scttentrionali. Gin una simile 
impostuzione 6 inaccettabile: 
attualmente in Italia la mano 
d'opera femminile nccupata si 
aggirn sul 27 per cento del to 
talc (dalo del 1UG5). mentre ne
gli USA la pcrcentualc 6 del 42 
per cento, in CJermania occi-
dentale del W per cento, in 
Francia del 40 per cento, in 
Inghilterra del 47 per cento, nei 
paesi socialisti — in media — 
del 50 per cento circa. 

Detto questo vanno nggiunte 
clue considerazioni: 1) I'obiet-
t i \o che il Piano si picfigge in 
materia di occupazione femmi. 
nilo non c acrompagnnto da in 
dicazioni circa i me/zi da usarc 
per conscguirlo e appare (|uindi 
puramente velleitario e enun-
ciatorio; 2) I'occupaziono nel 
Nord non soltanto c diminuita 
fortemente negli ultimi anni. 
ma continua c continuera a di-
minuire. Basti dire che in Lom-
bardia 1'occupazione femminile 
o{»ni raggiunge il 2D per cento 
e che secondo il piano regionale 
lombardo dovrebbe invece « at 
testarsi > sulla percentuale del 
27-28 per cento « adeguandosi 
alia media nazionale >. 

D'altro canto il dato attuale 
del 21' |K r̂ cento lombardo e gin 
il risiiltato di una espulsione 
dalla produzione — in cinque 
anni, dal Iflfil al lUfia — di un 
uno per cento circa di donne 
occupate. Nel settore industria 
If. che 6 decisivo in Lombartlia. 
il calo e stato di poco meno del 
t ie per cento (76 mi In lavora-
trici): in agricoltura sono dimi-
nuite 12 mila unita: nel settore 
terziario, 16 mila. E il fenome-
no non e solo lombardo: a To
rino. dal 1955 al 1965 le operaie 
occupate ncll'industria sono 
passate dal 22 per cento al 
14 per cento: le tessiii hanno 
subito un calo del cinquanta 
per cento circa. le metnlmeccn-
niche del 10 per cento. In Ligu-
ria 1'occupazione femminile e 
giunta al livello del 23 per 
cento. 

Di una tesi. molto cara agli 
e.stensori del Piano, occorre su
bito fare giustizia: non sono le 
donne che « lasciano» la pro
duzione preferondo il santo fo
colare. Basti dire che a Milano 
il 55 per cento dei giovani in 
cerca di prima occupazione. e 
costituito da donne. 

Negli anni intorno al '59 la 
mano d'opera femminile fu 
chiamata al lavoro di fabbrica 
o alle attivita tcrziarie con 
grande entusiasmo dal nostro 
padronato. In quella occasione, 
sulle soglie del «boom ». la 
mano d'opera femminile servi-
va come esercito di riserva a 
basso costo per consentire ai 
padroni di rcsistere alle spinte 
mendicat ive dcgli operai. Fu 
in buona parte una illusionc 
perche il movimento per la pa-

wjAufifiur 
1tWt*tor 

| APPENA POTRA' | 

I
t L'uomo si vest ir i anche 

lui di velluto liscio, magari 1 
nero, portera il mantello e " 

I in f ine , appena polra, invece • 
di una Ferrari o una Jaguar, I 
si comprera un superbo cap-

I polio di visone o di lonlra, I 
doppio petto e marlingala ». | 

| ( d . : l l a p.ifim.i della donna • 
sul « Cornerc della sera >) I 

I LOGICA I 
' c lo propongo di fare una I 

I legge perche alle donne sia • 
proibilo di guidare a oltre 50 I 

I t e m . I'ora... L'uomo e nato per 
combalfere, per correre ri- I 
schi, per vivero in pericolo I 

I c o n tutto il suo coraggio. S e . 
gli succede qualcosa e Iriste, | 
ma fatale. Ma la donna no, 

I non e nala per sfracellarsi I 
conlro un muro... Per queslo * 

Ibisogna proibirle di vivere e, • 
qualche volla, barbaramenle | 
morire, da uomo. Perche e 

I donna >. I 
Ida * Novella ») I 

I PANATICO | 
' « Quanto ad Umberlo ( I ) , 

I tra addirillura un fanatico I 
delle pietre preziose e in par -1 

I t i co la re delle perle, lanto che . 
si diss* di lui: " Prendeva 11 
gioielli * pugni, dalle last he. 

I e ne offriva ad ognl circo- I 
stanza come f noslri padrl | 
ofTrivano prese di labacco " ». 

I (Flora Antonioni I 
' su « I I Tempo >) 

I SUPERVOTATO I 

I
« Ora. tenia voterml para- . 

genare a Leonardo da Vinci, I 
posso dire che ml sono co-

Is t ru i lo "a vita con le mie ma-1 
ni , che non ho condannt pe-1 
nail o camblali scadute, sono 

I stato supervotato alle elezlo-l 
nl ammlnlstralive da d i e d - ' 

I mila ar iccinl- . ». • 

(Teddy Reno su Novella) I 

L _ _ I 

rita salariale divenne rapida-
mente vi\acissimo e tutti ricor-
diamo quanta parte ebbero le 
ragazze e le donne negli scio-
|M?ri del '62 e del "63. Le forze 
economiche dominanti trassero 
subito le loro conclusioni e ai 
primi cenni di congiuntura dif
ficile licenziarono o dequalifica-
rono la mano d'opera femmi
nile. Fu gia in se, quello, un 
dramma sociale: migliaia di 
donne risospinte alia semi occu
pazione o talvolta al puro lavo
ro « nero >. misconosciuto. nelle 
campagne che avevano lascia-
to, rispondendo non soltanto 
alio stimolo del bisogno ma an
che a una nuova e insopprimi-
blie spinta verso una completa 
e moderna emancipazione di 
vita e di costume. 

La ripresa industriale cui 
oggi si comintia a assistere. 
riguarda soprattutto l'ammo-
dernamento e il rinnovo degli 
impianti con un conseguente 
sviluppo tecnologico che — 
quando non e accompagnato, 
come dovrebbe. da una lungi-
mirante prospettiva di allarga-
mento della produzione e di un 
piii razionale sfruttamento di 
tutte le risorse — finisce per 
provocare disoccupazione. La 
ripresa quindi non comporta 
(come vuole sostenere il Piano 
con il suo superficiale ottimi-
smo parolaio) una automatica 
creazione di nuovi posti lavoro. 
anzi avviene il contrario. II fe-
nomeno ha riflessi negativi in 
primo luogo per la mano d'ope
ra femminile. E' questa che per 
prima viene colpita dalla de
qualificazione e dal licenzia-
mento: come esempi possiamo 
ricordare che con 1'introduzione 
di un prnce.sso di razionalizza-
zione produttiva alia Max-Mara 
di Reggio Emilia, il 50 per cen
to delle operaie si trovarono 
dalla mattina alia sera retro-
cesse a categorie inferiori; o 
ancora si pud citare il caso 
della provincia di Milano dove 
per 100 operai specializzati me-
talmeccanici. ci sono due sole 
operaie specializzate, mentre su 
100 manovali le donne sono 57. 

C'e poi la nuova < scoperta> 
del grande capitale settentrio-
nale. che si e accodato ancora 
una vnlta a quanto gia avevano 
inventato gli agrari o piccoli e 
meschini imprenditori meridio-
nali: il lavoro frazionato. senza 
rapporto continuativo di pre-
stazione d'opera e il lavoro a 
domicilio. 

Alle spnlle di questa realta e 
di questi concreti danni econo-
mici sta una « filosnfia > che il 
Piano (socialisti o non sociali
sti) avalla e incoraggia quasi 
con un irrcsponsabile sorriso di 
compiacimento. La donna si 
dice, sta meglio in casa che in 
fabbrica o in ufficio: il segno 
del benesscre e dato proprio 
dal fatto che la famiglia non ha 
piu bisogno del lavoro delle 
donne che ritnrnano cos} al ruo-
lo « naturale » di madri e di 
spose. 

Che cosa significhi in termini 
di arretratezza culturale e in-
tellcttuale questa concezione 
mielosa e languida della fami
glia e della societa. e inutile 
ripeterlo qui. Va dctto pcro 
qualcosa su cid che quella aber-
rantc concezione signiHca in 
termini economici. II lavoro 
femminile. e quindi anche lo 
sviluppo della istruzione fem
minile a tutti i livelli. nasce 
dalla csigenza di un piu razio
nale sfruttamento di energie 
che sono tutte utilizzabili e a 
pari erado in un sistema equi-
librato e moderno di produzio
ne. Accettare come fatto nnr-
mnJo il lavoro qualificato della 
donna, accettare la dnnna come 
fattore di produzione e come 
carica vitale di invenzione e 
p.irtecipazione a tutti i livelli 
sociali. significa quindi porre 
automaticamente in termini 
reali il problema della raziona-
lizzazione della societa. della 
sua organizzazione secondo di-
mensioni umane, moderne e 
efficienti. 

Lo sfruttamento che ostacola 
questo proccsso e tende a bloc-
carlo si esercita — in tin siste-
ma capi ta l i s t ic — piu sulla 
donna che sull'uomo (diceva 
un'operaia in una intcrvista: 
« l^i fatica c senza sesso: per 
i soldi da darti e la po>sibilita 
di andare avanti. ci sono due 
sessi >) In effetti il capitalismo 
ha trovato gia consolidata una 
stmttura sociale patriarcale 
che teneva la donna in condi 
ziono di inferiorita e di cid si e 
valso per accentuare lo sfrutta
mento fino a livelli medioevali). 

D'altro canto, oltre che que 
sta ragione miope dj avidita 
immediata di guadagno che 
provoca lo sfruttamento aggiun 
tivo. c'e una ragione pi5 di 
fondo. stralegica. che spinge a 
non mutare l'arcaico rapporto 
donna lavoro fondato sull'iimca 
molla del bisogno. Accettare il 
lavoro femminile come una con-
dizione normale e sana della 
societa. significa inevitabilmen-
te porre una serie di problemi 
che r ipiardano di grado in gra-
do (dalla creazione degli asili 
fino alle nuove structure della 
famiglia; daU'assi&tenza fino a 

un nuo\o sistema distributivo. 
a una radicale riforma agra-
ria, al controllo dei monopoli 
privati) tutta la struttura so 
ciale. Un organico e rxxleroso 
ingresso della donna nella pro
duzione; una riqualiflcazione 
massiccia e deflnitiva del lavo
ro femminile. non sopportereb 
bero a lungo gli squilibri del 
sistema in cui viviamo e fini-
rebbero per diventare una og-
gcttiva spinta rivoluzionaria, di 
fatto inarrestabile. 

E questa e la ragione vera 
per la quale tutti. dai padroni 
ai € soloni > del Piano, sono 
d'accordo su una cosa: non 
turbare questo settore dotato di 
una carica rivoluzionaria og-
gettiva co.si potente e cosi deci-
siva. non mutare nella sostanza 
i t buoni tempi anticbi ». t irare 

a lungo quanto piu si pud sulla 
base di concezioni reazionarie 
e anacronistiche. Non per caso 
del resto su quelle stesse con
cezioni riposano ancora sistemi 
capitalistic! economicamente 
piu evoluti del nostro (anche se 
qualcosa di piu si e dovuto 
« concedere » nei paesi avanza 
ti) per i quali vale al fondo la 
stessa regola: ovunque venga 
intaccato il sistema socio econo 
mico — emancipazione femmi 
nile o famiglia. produzione o 
autentico sviluppo culturale — 
tutto entra In crisi e minaccia 
di crollare. E questo gioco vale 
anche — per il capitalismo — 
la dispendiosa candela di uno 
sviluppo economico e sociale 
distorto, monto e squilibrato. 

o Badupl Ug< 

! Da Parigi .'ultima 
: novita per la casa 

la^poltrona 

invisibile 
Dal 20 ottobre si potra fare questa stravagante 
ordinazione ai commessi dei magazzini Lafayette 
Mobiii trasparenti e gonfiabili offerti ai giovani 
Due creatori dalla moda al disegno industriale 
La casa che ruba il nome a un pesce del Nilo 

D0RM0N0 SOTTO LA TENDA MA SOGNANO LA VILLETTA 

Commendatori 

Considerano la roulotte o le quattro pareli di tela come un surrogate) spiritoso della 
casa che non hanno — Si concedono un po' di sfravaganze nell'abbigliamenfo, ma 
non cambiano il loro modo di vivere — Cameriera, carrozzina e «doppi servizi» 

Fra tutti coloro che in questi 
giorni hanno fatto la grande seel-
ta estiva — o stanno per far-
la — fra il mare, la montaana. 
il logo, la collina. la campaana. 
Vestero, gli zii. la pensioncina. 
I'albergo. Vappartamentino in af-
fitto insieme agli amici. non bi-
sogna dimenticare i campeggia-
tori. 

La maggioranza e fatta di gen-
te sportiva che ama la vita sem-
plice, perd fino ad un certo pun-
to e disposta a dimenticare le 
conquiste della civiltd. Nei camp
ing ci sono VacQ.ua, la luce, lo 
spaccio dt alimentari. Vedicola 
dei giornali. a volte lo rosticce-
ria. la pista da ballo. i giuochi 
delle bocce. I'altalena. il tendone 
per la televisione e per la messa. 

Cid non toglie che molte fami-
glie — specialmente straniere — 
riescano ad avere una vacanza 
abbastanza faticosa, quale deve 
essere una vera vacanza sporti
va. Ma accanto a questi campeg-
giatori-medi ce ne sono incora 
altri che. come quelli dei viaggi 
al Polo e del falco sullo spiedo 
rappresentano I'avanguardia del
la categoria. rappresentano. co
me dire, la retroguardia. 

Sono piccoie famiglie che so-
gnano la villetta propria, hanno 
il culto della proprieta privata, 
ma non ce Vhanno fatta con t 
soldi e cosi considerano t metri 
quadrati di cui dispongono e il 
loro accampamento come un sur-
rogato spiritoso e moderno dello 
stabile che non esiste. Pur met-
tendosi in testa cappeUi di foa-
gia strana e indossando. gli ua-

mini. camicie a fiori all'america-
na. il loro genere di vita non 
cambia da quello che conducono 
in citta. 

In genere si portano dietro la 
cameriera: una strana ragazza 
con grembiulino bianco e gam-
be nude (vista una volta anche 
con la crestina) che va a fare 
la spesa alio spaccio. serve in 
tavola signori e signore in co 
stume. si occupa del pupo che 
porta a spasso in una carrozzi 
na dalle ruote vertiginose. Essa 
non dorme con i padroni — mica 
perche e estate si deve arrivare 
a certe confidenze! — ma in una 
tendina di dimensioni ridolte che 
figura accanto a quella principa-
le o alia roulotte. povero atten-
dente dei generali durante la 
campagna estiva. A proposito di 
spazio si deve dire che a certi 
golosi di comodita questo non ba-
sta mai: se hanno una tenda lal-
lungano in tutti i modi con teli 
che trasformano le verande in 
altre stanzelte: se hanno una 
roulotte creano un tetto con la 
tenda e poi magari costeilano 
di altre tendine minuscole la za 
na limitrofa: la tendina per gli 
arnesi. quella che fa da sga'ouz-
zino per le stoviglie, quella spo-
gliatoio e cosi via. C'e anche 
chi si fa la tendina-doccia per
sonate dove riesce a infradiciar-
si rapidamente per un minuto 
dopo aver trasportato dalla Joc-
cia pubblica secchi e secchi dt 
acqua. 

Le signore sulJa sdraia «/»T-
ruzzano golf per I'invemo o cu-

ciono graziose tendine a qua 
dretti per le finestre della rou 
lotte. fanno cuscini e simili de-
Itcati lavori casalmghi. La gtor-
nata trascorre screna. con vnco 
tempo per andare al mare, per 
la verila. C'e da mettere in or-
dine la casetta. spazzare (sipno 
ra mia, mi stanco meno a pit 
lire la mia casa in cittd. cin
que stanze. doppi servizi. perche 
tenere puhta una tenda — o 
una roulotte — cosfa fatica. sr>n 
pre pieqatc in due. ma se non 
si tiene pulita e la fine!). Ci s& 
nn i .s-arc'u a pelo — a volte le 
lenzuola ricamate e le imbotlite 
da mettere al sole, i lettucci ri-
l>altahili da piepare, per avere 
piu spazio. le sdraie da tirare 
\uori. perche la notte si sono 
mess? dentro. insieme alle f>i 
ciclette e a tutto il resto per via 
dell'umtditd e dei topi di cam 
paqna die (tirano suoli albcr:. 

I'm la *pe*a. naovernare i 
pinffi della sera se la sera pri
ma si e state troppo sianclie 
per farlo. e preparare il pran-
:o. a commciare dal suoo con 
i pomodoretti freschi e pelati a 
mano. A rnezzoqiorno sulla spnq 
gia ci sono uomini. bambini, ra 
gazze e le signore davvero spor
tive. Le altre sono dietro alle 
pentolc e ai fornelli a battere 
il prezzemolo, a tritare la car-
ne. a impastare le polpette. a 
preparare la macedonia. 

Vero e che all'una o alle due 
da questi accampamenti e'coin 
fili di fumo appelitosissimi rhe 
fanno delirare coloro che g-uri 
no che in vacanza uia 'caio-

Roma: un insolito spettacolo fra le mura di Rebibbia 

LE CANZONI IN CARCERE 
Sono stato a Rebibbia. il fa-

rr,o?o carcere femminile di Roma. 
acgregandomi alia compagma di 

Sihano Spadaccino. Amedeo Mer-
Ii. Delio Chitto. Anna D'OffiZi 
e Anna Casalmo. |a stessa che 
al Ridotto dell'Eliseo di Roma 
aveva presentato ET fatto aiorno. 
Non «o come, avevano fis^ato di 
J.ire quella rappresentazione a!-
!'interno de\ carcere. 

Entrarci non e n.en:e. Sei al-
te?o. I ejnceili si aprono Den 
tro e come un o-spedale. con via-
l< grandi e tante auio'.e fiorite. 
E poi dei corrido; lunghi e bene 
il!um:nati. Ma si capisce subito 
che quella non e la parte delle 
celle. Ti accompagnano delle don
ne con lo spolverino celeste. E 
dopo ogni porta, sent! girare la 
chiave dietro di te. Si amva 
al teatrino. una saletta iunga e 
stretta. Spadaccino comincia a 
preparare le luci. gli altri ri-
passano il copione. sono emozio. 
natissimt. Le due ragazze. spe
cialmente. Scherziamo con una 
sorvegliante. Le diciamo se non 
voglia tenersi per caso le due 
raga7ze. 

t Non si troverebbero certo ma
le v fa sospirando. c Qui stiamo 
male solo noi Ma loro — e muo 
ve la testa, per indicare la. ol
tre la flnestra. il fabbricato con 
tante finestrelle e alcune stroce 
ds fumo impresse sul muro — 
fanno una bella vita >. 

« Come una bella vita? >. 
t Eh. chi vuol lavorare lavora 

m i chl d h i i »oldi pud star* 

tutto il giorno ai passeggi, a 
prendersi il so!e e mangiare U 
% itto speciale... >. 

L'emonone per lo spettacoio 
cresce. Come accogheranno que-
ste c strane» canzoni? La Casa-
lino si ricorda improwisamente 
che lo spettacolo e pieno di can-
ti del carcere « Bisogna to^Iier-
h! ». « Non mi pare giusto >. fac-
c;o 10. « Ma quelle contro gli 
agenti? ». « Bisogna lasciarle tut 
te. Pen5o che cap.ranno... ». 

Commciano ad arnvare le de-
tenute. scortate da alcune guar 
d:e e dalle snore. Entrano nella 
saletta vociando. come se fos-
sero tante ragazzine che vanno 
a scuola. Si siedono disordina-
tamente. cambiando posto due o 
tre voUe e commciando a fissar-
ci. Ce. nelle prime file, una bel
la ragazza btonda. molto curata. 
Poi molte donne anziane. Nessu-
na ha abiti particolari. Sono tut
ti vestiti coiorati. qualcuna ha 
persino la minigonna. 

Mi dicono che c'e Carmela 
Smecca. |a donna che uccise il 
medico con il quale aveva aru 
to una relazione. 

c Qualcuna di queste donne e 
nota? >. chiedo. 

< Non abbiamo gente ramosa. 
qui. salvo la Smecca. Le altre 
sono tutte ladruooole, donne di 
vita. Ci sono due o tre che han
no ammazzato il marito. son di 
passaggio. Ma sono casi squal-
lidi, creda. Poi qualche CASO di 
bancarotu. Sono quella cba ttao-

no meglio. Loro hanno 1 so'di... >. 
Sento uno strillo di bimbo. In 

fondo. tre donne hanno sulie gi-
nocchia i loro bambuiL < La leg-
ge ammette che si possono te
nere i fie'.i fino all'eta di due 
anni... ». 

c E co^a ne fanno tutto tl 
giorno? ». 

< Vanno a passegjjio. hanno dei 
cortili apposta ». 

Pen«o che sono stati fatti mol-
ti passi in a\anti rispetto a una 
volta. R'.spetto al personaggio di 
e Ien oggi domani >. interpreta-
to da Sophia Lorea. che conti-
nuava a far figli per non an
dare in carcere. E rispetto alle 
leggendane Mantellate: 

L« mantellate son della suore 
a Roma s«n sortanto cel l* scure 
una campana sona a tutte Core 
ma Crista non ca sta dentro 

(a 'sle mura. 

Queste strofe. nate chissa quan 
do. adesso non hanno piu senso. 
Eppure. mi dice li direttore. an
che a Rebibbia le donne canta 
no. a Natale. quando le suore 
fanno loro recitare < Cappoccetto 
Rosso > o c Cenerentola >. A me 
interessano invece i canti di car 
cere, quelli veri. di lamento. Ma 
mi accorgo che nessuno me ce 
vuol parlare. E del resto. quan
do e entrato il direttore e le don
ne si sono alzate in piedi appLau-
dendo fragorosamente. ho pensa-
to che al teatrino le detenute 
cantano «tra la rota a la viol* / 

anche un giglio a sta bene / noi 
vogliamo tanto bene / alia madre 
superjora » mentre matjan. quan 
do sono in cella. intonano: 
Dentro Regina Cell c'e 'na 

[campana 
possa mori ' ammazzato chi la 

I sona 

perche Rebibbia (che esiste da 
dieci anni) forse non ha ancora 
canzoni ma chi e passato per 
» careen femminili di Calabria 
o di Sicilia msegna le canzoni 
di iaggiu o chi e d: Roma e vive 
con la < mala» conosce qjelle 
dei carcerati romani. 

Le detenute. intanto. continua-
no a scambiarsi di posto. a fare 
confusione. Si zittiscono quando 
par la il direttore. < Una espres-
sione d'arte genuma, canti po-
polari antichi... >. Poi parlo an-
ch'io. spiego che si tratta di cao 
zoni scntte dal popolo e che n 
flettono. con un linguaggio sem 
plice. le gioie e i dolori. Tamore 
e la morte. il lavoro e la fatica. 
gli sbagli della vita. Calco sulla 
parola sboglu 

Si comincia e lo spettacolo fiia 
in un brusio contmuo. Anna Ca 
salino canta: 
O Ghibellina o Ghibellina 
tu mi sembH una sepoltura 
sampra qui dentro queste vecchie 

(mura 
mafilio tarebba la ITberta 
e in sala c'e una esplosione di 
consenso. Le suore zittiscono le 
donna. DaDa quint* atguo la 

spettacolo con gli occhi fissi su!-
la semioMmrila della saletta. La 
trepidazione sale quando ci av-
vicimamo alle canzoni della ma
la. ai fatti di sangue: 

Quel tuo marito gli e vecchio 
|e brutto 

farem di tutlo per farlo morir 
Risat.ne e brus.o crescente in 

sala. Ci d;ra poi il direttore che 
ha avuto I sjdon fredd. Poi ar 
nva « Porta Romana »: 
Prima faceva II ladro e poi la 

[spia 
adesso e delegato di polizia... 

La saletta explode in un ap 
plauso scro«ciante. che continua 
quando viene cantata una fila-
strocca popolare e le detenute 
M uniscono al coro. Poi gli stor-
nelh ciocian. romani. fiorentini, 
genovesi. Al € Fiore di pepe... * 
moke donne si mettono a canta re. 
Battono le mani alle ultime can
zoni. ritmicamente e lo spettaco
lo finisce in tripudio. Una dete-
nuta sale sul palco. consegna 
due mazzi dt fion alle due ra
gazze del gruppo e legge un pen 
•sierino con tanti ringraziamenti 
a noi e al direttore e al Mimstero 
e alle suore. Uno della compa 
gnia ncambia il ringraziamento. 
chiudendo con l'ultima gaffe del 
la giornata: «II prossimo spet
tacolo spero di non farlo per voi.„ 
Be' si insomma per le vostre 
colleghe...». 

Uoncarlo Settimelli 

letta o due sono il meglio che 
si possa desiderare. Ma le si
gnore sono rosse, sudate. nervo-
sissime e mentre i Inro cart man 
!)iano giurano clw non co la fan-
no proprio a regpere una simile 
baracca di incoscienti. tutti si 
divertono e loro... 

Ncl pomeriggio si dorme: al-
I'intcrno. riaprendo i lettucci o 
tiramloli qiii nelle roulattes, in 
un lapo di sudore. mentre i ra 
gazzini urlano fuori e Valtopar-
lante continua a cliiederc silt'n 
zio per chi dorme o chiama ?1 
rag. Hossi o la signora Wan-
chi desiderata alia porta o al 
telefono da unamica. Oppure al 
I'aperto in una lotta ad ocoln 
chiusi con le mosche cavuiltne 
che danno solenni ptzzicotti. Tir-
do pomeriggio: le signore si fa'i 
no belle e vanno a fare due 
passi con i eopncnstumi mmliori. 

La sera m qenere il comir'o 
del mangiare spelta aoh unm>n\ 
rhe --i direrforio molto a st>' 
gnattare e fanno amal>ili gare 
fra lorn: alia sera qiocando a 
carte tirano le somme: nella pen-
tola a pressione si pud cuocere 
aiche il pesce. il sugo del pro 
curatore generate e miqliore del
lo stufato del commendatore 
Qualche lavorello viene porta'.o 
a (ermine prima di notte: lo 
scolapiatti-toeletta con specchio 
incorporato. invenzione dell'mge-
gnere. che tutte le signore vo-
gliono in legno laccato bianco, ta 
doccia innaffiafiori. il treppieda-
padella che in cittd ce I'ha sol
tanto un negozio specializzato in 
articoli da campeggio. Poi e :! 
grande momenta dei televison 
(le radioline non si sono mai 
ztttate). Cht ce n'ha uno ver-
sonale. portatxle. I'ha utallato 
ben fermo a terra ed ha proc 
veduto a proteggerlo di fell in 
torno perche altri capisca che 
non pud sbafarsi lo spettacolo. 
Piuttosto si fanno gli invi'i: 
€ Viene ragioniere da noi a ve 
dere Malha Hari? Ma che sdraie 
comode. dove le avete compra-
te? Si Qrazie. ma solo un goc-
cio. Domani sera siete da nrn ». 

/ bambini sono vestiti come 
a Cambridge, con i calzettoii 
bianchi e la loro lunga lotta con
tro la canottiera si e conclusa 
disastrosamente alle prime om
bre della sera. 1 giovani... al 
campeggio non ci sono quasi mat. 
IJOTO considerano ormai il cam 
peqgo una co?a per persone di 
unn certa etd. che vogliono :la 
re IranquVle e non rmunciare 
alle proprie ahitud-ni \ o i vaino 
con I genilon che riempiono tan 
to la tenda di mobiii da :wn 
volerla p it muovere dalle via-
name delle cittd o iengono la 
roulotte ferma come una scalola 
di bisco:ti toahendole anche le 
ruote. IXITO sono autosfoppisti con 
la tendina sulle spalle, cittaMmi 
del mondo. ospiti degli ostein. 
viaggiano con i loro coetanei e 
mandano una carlohna ora da 
Parigi ora da Londra. Come ma 
re cogliono Voceano. i fondi do 
ve si fa la pesca subacquea. 
altro che bagnarola dor* ci si 
immerge fra gli urli maternt che 
sollecitano a non andare lonli-
ni! Finalmente la notte. ">eiia 
nolle con i grilli. d rento umido 
del mare e grappoli di ilelle 
In cinque o set ammassatt m 
due metri per tre. stanzette dx 
sUiffa o di ferro. dove i re^piri 
si uniscono. si russa tutti insie
me. se uno si muove cigolar.o 
le sospensioni o i fern del hi-
tuccio pieghevole. sempre troppo 
strelto. Si sognano le ville.„ 

S. I. 

« Si sicda. Minora. C o qui 
un comodissinm vuoto artico 
Into... Ap|Hi£t<i il ltbro, pre-
Ro: si. sul \uoto articolato... 
Oh. ccrclii di non urtarlo: 
s'c accorto che e un vuoto ar
ticolato? ». 

Dialoghi come questi. nppa-
rentemente assurdi. sono for
se destinati a entrare nella 
nostra vita in un futuro molto 
prossimo. In Francia addirit 
tura il 20 ottobre. quando ai 
magazzini Lnfayette si aprira 
I'psposizione « L'universo dei 
^iovimi *•. Che cosa oftriic di 
HH'jlliu ai t;»'j;i//i tlt-1 L'IOIIM 
d'oggi, ormai stanchi di pa 
tacciiv e s.ituri di inini^oiine. 
se non la prospettiva tan^ibi-
le di una CMS.I <i cvulutua v? 

Basta con i nii.stcri: iiii'ttia 
tno dunqiie in chiaro i nuovi 
piincipi (e le nuove parole) 
sin quali si ha-?a rultiniissiiiici 
novita di Parigi. Qunssar c 
Stinct) — due persunaggi fi 
nora noti per le creazioni di 
alta moda — hanno inventato 
i -siobili di plastica traspa-
rente. gonfiiibile a piact-re co 
me un qualsiasi cuscinetto da 
viaggio. E' . appiinto, 1'idea del 
« vuoto ar t iculator Forme 
molli, indistinte se non nel di
segno che precede la loio fat 
tura. quando l'aria viene loro 
iuiettata si trasformano in ta 
voli. sgabolli. poll rone cosi 
larghe da perdereisi dentro. di 
vani, letti. Dal vuoto a t t ico-
lato si puo cosi costruire la 
i casa e\oIutivu ». (lie non e 
statica. ma muta a seconda 
dei capritci dei proprictari e 
della loro voglia di gonTiare e 
sgonfiane i mobiii comprati 
ai grandi magazzini. 

Per Qiiassnr. la prima vir 
tu dei suoi pe/zi fantascirnti 
fiei e la loro immnterialita. 
* Al giorno d'oggi — egli af-
ferma — il lusso consiste nel 
I 'avere dello spa/in e uno 
spa/io sinza interru/ioni ». II 
mobile trasparente. e chiaro. 
non interroinp<> proprio nulla: 
vi si puo v«'dere attra\er>o. 
La second;! \ i r tu? « K' impos 
sibile imbrogliare con un mo 
bile che t raspare . II miniino 
difetto. la minima mancanz.i 
di logica e subito denunci.tta. 
Si e per for/a condatinati al 
Li perfe/ione ». 

I giochi di colore sono am-
messi, per «material izzare » 
certe parti del mobile, e sono 
ammessi anche i giochi di tem 
peratura . L'aria che viene in 
sufflata pud infatti essere so-
stituita con un liquido specia
le. freddo d'estate. caldo di 
inverno. Dopo due anni di 
studi (finanziati dagli abiti 
pronti a-portare. preci^a Quas 
sa r ) , due fabbriche sono al 
lavoro per lanciare sul mer 
cato la mobilia che passa dal 
t rasparente all'opaco a t t rav t r 
so tutte le gradazioni del 
translucido. 

Stinco, dal canto suo. con 
un'equipe di entusiasti col la 
bora tori, ha preparato oltre 
duecento disegni di mobiii ba-
sati sullo ste.sso principio del 
* t rasparente e gonfiabile >. Si 
va dalla poltrona che di opa 
co ha solo le parti a contatto 
con la persona rhe \i si .ida 
gia. ai lumi che \oltcggiarKi 
per l'aria grazie aU'nlio di 
cui sono ripieni. ai divani 
crcati (<>t u:i agglomcrato di 
bolle. tipo txille di sapor.e. 

A Parigi la chiamano pneu 
momania. da qjando alia 
scuola di Bolle Aru apparve 
ro i primi prugetti. Nella mo-
stra e'era anche. oltre ai mo 
bili che non si vedono e qua
si non si sentono (urtateli pu 
re. non vengono i livicii!) an • 
che una vera e propria casa. 
sempre gonfiabile e un po* 
meno trasparente. II suo no 
me: Dyodon. lo stesso di un 
pesce del Nilo che quando vie
ne estratto dall 'acqua si gon-
fia smisuratamente. K poi uno 
stadio per cinquemila persone 
e una hall per esposizione 
itinerante. Mancava la citta. 
ma non e detto che en tro i) 
2000 non si sgonfi in un posto 
per gonfiarla in un altro una 
qualsiasi Roma o Parigi, bt-
ninteso translucida. 
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