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L'« emancipazione » senza i quotidiani 

Perche le italiane 
leggono cosi poco 

Undid milioni di donne sono parzialmenfe informate 
soltanto atfraverso la radio e la televisione - I risultati 
di una indagine Doxa - Gli editori di «Men» preparano 
un «quotidiano per le donne» - Linguaggio e contenuti 

Un gruppo editoriale, che 
ha al sua attivo pubblica-
zioni come Men, /'/«?y-
men ecc. nnnuncia — per 
ora soltanto attraverso vi-
stosi manifest! murali — 
1'uscita di un • quotidiano 
per le donne ». Non sappia-
mo a che punto sia la prepa-
razione del nuovo quotidia-
no. Ci permettiamo persino 
di avere qualche dubbio sul-
la efficacia di una simile for
mula. Ma il proposito di stu-
diare un quotidiano « per le 
donne » parte, probabilmen-
te, da una constatazione che 
c anche una preoceupazione 
di tutti: le donne. in Italia, 
non leggono i quotidiani. Le 
cose sono cambiate molto 
nel nostro paese, in questi 
ultimi venti anni. Le donne 
vanno a scuola di piu, lavo-
rano in fabbrica nculi uffici 
nei tribunali. guidano la 
macchina, viaggiano da so
le, usano la lavatrice e i 
piatti di cartone, comprano 
gli abiti confezionati e la 
pizza in scatola, ma non leg
gono il quotidiano. In questo 
le loro abitudini non sono 
cambiate ne accennano a 
cambiare. 

Le cifre parlano chiaro. 
Una recente indaeine del-
1'Istituto Centrale di Statisti-
ca dedicata alle letture de-
gli italiani. ci fornisce i se-
gucnti dati. Su poco piu di 
venti milioni di donne che 
hanno superato i quindici an
ni. undici milioni non leg
gono mai niente: ne un gior-
nale, ne una rivista femmi-
nile, ne un fumetto. Sono 
praticamente undici milioni 
di donne tenute al di la di 
ogni informazione politica e 
culturale e solo in parte 
raggiunte da altri mezzi di 
comunicazione di massa (ti-
po radio o televisione). La 
maggioranza di queste 
« escluse > dalla lettura so
no, naturalmente meridiona-
li: in Campania solo il 1 8 ^ 
dellp donne e in Puglia solo 
11 2 3 ^ leggono qualcosa, 
contro percentuali che sal-
gono al 74°^ in Piemonte e 
in Lombardia. 

Restano i nove milioni e 
mezzo circa di donne. pari 
al 4 5 ^ del totale. che di-
chiarano di leggere. E qui 
vale forse la nena di adden* 
trarsi un nochino nell'inda-
gine. Le cifre in questi casi 
sono tutt'altro che noiose. 

Tra le donne che lesnono. 
la meta circa (il 45.fi^) di-
chiara di leggere solo perio
dic!. Si tratta di quattro mi
lioni e mezzo di donne che 
si rifusiano ogni settima-
na nell'univcrso rassicuran-
te del fumetto o che spiano 
con emo7ione nella vita sen-
timentale-sessuale dei perso-
naggi celchri o inseguono 
un miraggio di perfezione 
sulle pagine patinate delle 
riviste gonfie di consigli 
pratici e di puhblicita. Un'al-
tra percentuale. circa il 
We. dichiara di leggere. ol-
tre ai periodici. anche dei 
libri. Per quanto possa ap-
parire strano. dunquc. ci so
no donne che leggono lihri 
ma non leggono mai un quo
tidiano. L'eta di queste di-
voratrici di settimanali si 
colloca soprattutto tra i 
quindici f i trentacinque an
ni dopodiche la frequenza 
di lettura tendc. tra le don
ne. a diminuire, in gene-
rale. 

Scartate quelle che non 

leggono, scartate quelle che 
leggono solo le riviste, fem-
minili e no, scartate quelle 
che leggono oltre a queste 
anche i libri, arriviamo fi-
nalmente alle donne che 
nel corso deH'inehiesta han
no dichiarato di leggere 
« anche » il quotidiano. Sa-
rebbero in tutto circa tre 
milioni, un terzo circa delle 
donne che leggono, in Ita
lia. E non 6 certo senza im-
portanza ricavare che, con-
trariamente a quanto avvie-
ne per 1 settimanali, la mas-
sima densita di lettura del 
quotidiano si colloca, per le 
donne, nolle classi di eta ol
tre i quarantacinque anni. 

Sembra chiaro, quindi, che 
la donna • rifiuta » il quoti
diano. Anche quando que
sto entri in casa, portato dal 
padre dal marito o dal fi-
glio, nella maggioranza dei 
casi la donna non lo legge. 
non lo guarda nemmeno. E 
non e questa, certo, I'liltima 
delle cause che sta alia ba
se della crisi della nostra 
stampa quotidiana. Il merca-

Domani avra luogo 
a Modena, alia Casa 
della Cultura, il Con-
vegno delle diffondi-
trici dell'Unita e della 
stampa comunista, in-
detto dall'Associazione 
nazionale Amici del
l'Unita e dalla Sezione 
centrale femminile del 
P.C.I. II Convegno, 
al quale prenderanno 
parte delegati del-
I'Emilia, della Liguria, 
della Toscana, della 
Lombardia, del Pie
monte e del Veneto, 
sara presenziato dai 
compagni Nilde Jotti e 
Giancarlo Pajetta della 
Direzione e dal compa-
gno Quercioli direttore 
dell'Unita. La relazione 
introduttiva sara tenu-
ta dalla compagna Ve
ra Veggetti della reda-
zione dell'Unita. 

to del quotidiano 5 gia ri-
stretto, in Italia, per varie 
cause di carattere economico 
sociale c culturale. La re-
sistenza delle donne ad avvi-
cinarsi a questo strumento 
di comunicazione, lo rende 
ancora piu ristretto e meno 
sicuro. I paesi dove e piu al
to I'indice di lettura dei quo
tidiani, i paesi come in In-
ghiltcrra dove per ogni mil-
le abitanti si vendono cin-
quecento copie di quotidiani. 
sono anche i paesi nei quali 
le donne leggono. regolar-
mente. il quotidiano. 

Sappiamo che il problcma 
e aU'attenzione degli edito
ri. E tuttavia ci prcoccupa 
persino questa attenzione. 
Perche la conclusione che 
essi potrebbero trarne (di 
fare cioe un quotidiano che 
riproduca fedelmentc ogni 
giorno 1c caratteristiche de-
teriori del settimanale fem
minile o scandalistico) non 

e certo di quelle destinate 
ad elevare il livello di in
formazione culturale delle 
masse femminili. 

Giusto e invece fare un 
esame critico di quanto il 
quotidiano da e non da alle 
donne. E qui anche noi, gior-
nalisti comunisti, abbiamo 
probabilmente le nostre re-
sponsabilita nell'aver fatto 
nostri ccrti vecchi vizi del 
giornalismo borghese, gior-
nalismo tradizionale di eli
te. Ecco allora il linguaggio 
specialistico, da « circolo po
litico » romano, ecco allora 
l'allusione comprensibile so
lo per il collega o chi faccia 
parte di quel famoso «cir
colo », ecco l'assurda divi-
sione degli argomenti tra 
quelli ' nobili » (politica in
terna ed estera per intender-
ci) e gli « altri » (ai quali 
poi si appassiona la maggio
ranza della gente), ecco la 
tendenza a commentare pri
ma che a raccontare, a offri-
re considerazioni e giudizi 
prima dei fatti. Ecco soprat
tutto l'aristocratico rifiuto a 
tener conto che 11 lettore 
medio del quotidiano italia-
no 6 un lettore che ha un 
titolo di studio delle elemen-
tari. al quale si pretende di 
offrire o imporre un testo 
che richiede conoscenze e 
prenarazione assai supe-
riori. 

Ma fare un giornale piu fa
cile alia lettura, piu presen-
te su tutti i fatti gli avveni-
menti i problemi che inte-
ressano la vita quotidiana 
non significa fare « un gior
nale per le donne >. Signifi
ca, semplicemente, fare un 
giornale piu vivo, moderno 
accessibile a piu larghe mas
se di lettori. 

Non credo, contrariamente 
agli editori di Men, che si 
possa dar vita a un quoti
diano « femminile », Anche 
i settimanali femminili stan-
no subendo da qualche tem
po modificazioni che indi-
cano come questo « universo 
femminile » stia in realta ri-
ducendosi a ben ristretti 
confini. Le donne si interes-
sano non soltanto di moda, 
di bellezza e di cucina. ma 
anche e soprattutto direi, di 
cronaca. di spettacoli, di va-
rieta. E la stessa cosa av-
viene nel pubblico maschile: 
non e a caso che da qualche 
tempo a questa parte i roto-
calchi di informazione e at
tualita dedichino cosi am
pin spazio ai problemi del 
costume, dell'educazione dei 
giovani, ecc. Tendiamo cioe 
ad una convergenza di inte-
ressi e di letture. Si tratta di 
vedere a che livelli questa 
convergenza si verifichera, 
attorno anche a quali conte
nuti cultural! ed ideali. 

Tutto cio che e stato detto 
e fatto in questi anni nel 
rampo delle comunicazioni 
di massa conferma. nonostan-
te le previsioni dei pessimi-
sti. che il quotidiano ha e 
conserva un suo ruolo. Non 
credo alia morte del quoti
diano sull'altare della TV. 
Ma come e cosa il quotidia
no sara nei prossimi anni — 
anche come e cosa sara il no
stro quotidiano. VUnita — 
verra deciso anche dalla ca
pacity nostra di conquista-
re alia lettura in modo sta
bile un piu largo pubblico 
femminile. 

Miriam Mafai 

Una giornata nel glo-
rioso quartiere mo-
scovita della Presnia 

Note di un viaggio in U.R.S.S. fra i 

«NIPOTI DELLA RIVOLUZIONE 

Amidzia difficile e sincera 
con un vecchio bolscevico 

II GUM il piu grande magazzino di Mosca 

Dietro la vicenda personale di Maria Beatrice e Maurizio Arena 

LA FIABA BUCIARDA DELLA CAFt-SOCIETY 

•Mtric« t Maurizio Arena 

La Tittt (non quella carduc-
cuina che non areca < penne 
per il suo vestire * bensi la sa-
roiarda che ha un patrimomo 
di cenlinaia d\ milioni) sia 
raUegrando in questi giornt i 
sogm delta borghesia itahana 
tutta fehce di poterst raccon 
tare la fiaba buona della pnn 
ctpexsa che rifiuta i titotati e 
sposa Veroe porero e bOTahese 
(porero ma belo. naluralmen 
le). Dico. xnsomma, di una 
delle tanle Maria piu qualcosa 
(Pta. Beatrice. Gahneila. Vit-
torio: non si capisce mai bene 
quale sia la Maria che fa lo 
scandalo rosa del momenlo) che 
ha avuto di recente un'altra 
notte brava a Madrid (ma non 
col torero, state attenti a non 
sbaoliare, altrimenti fate una 
gaffe): ed ha quindi dichiarato 
di amare. ed essere amata da 
Maurizio Arena, il giopane at-
tore romano della Garbatella. 
Si sposeranno (se non sono gid 
sposati): e si lascia intendere 
che virranno fe'.ici e contenti, 
ed avranno tanti bei bambini. 

Potreste dire: e a noi che ce 
ne importa? Questa fiaba e una 
laccenda prirata. destinata — 
semmax — ad animare i di-
senrsi della rafp society inter-
nazionale, nolle cm rcgole, in-

fatti, si .srolge con indiscuti-
Me monotonia. Beatrice (e lei 
la Maria del giorno) e una 
raaazza fin troppo carica di 
qualtrim; che si annoia. e si 
direrte come pud: qualche roJ-
ta si innamora (talvolta fino al 
matrimnmo. talaltra no): Ubera 
rfi fare quel che le pare, an
che perche a toalierle altre e 
P?M grari preoccupazioni (quel
le. ad esempio. che pesarono a 
suo tempo sulla Maroareth d'ln-
ohiUerra mnamorata di Peter 
Tovnsend) hanno provredulo 
gli italiani rentun anni fa. 

E mrece no. Liberi dai Sa-
roia, siamo infatti ancora alle 
prese con una borghesia nazifr 
nale che, appena pud, suona le 
trombe della retorica. indossa 
sul suo sqvallore morale i panm 
della rirtii. e si copre di ridi-
colo. Intorno ai casi di Bea
trice e Maurizio si sta crean-
do un clima di suspense ver-
gognaso: \ rotocalchi hanno sea 
tenato le redattrici mondane in 
una guerra senza quartiere 
bombardando lettori e lettrict 
con deUaohate notizie sugh 
spaghetti cucinatt dalla «prin-
cipessa » e sui calzini corti 
dell'attore romano: II Tempo. 
sempre prrnilo a far propri gli 
aspetti deteriort dtl costume 

nazionale, dedica all'atveni-
mento addirittura il titolo di 
< spalla 3 della prima pagina. 
Si sposa. non si sposa. e gia 
sposaia. e concubina? Una non 
ben precisata «Giorentu mo-
narchica > afferma addirittura 
di arer « preso atto con di-
squsto degli avvemmenti >. E 
Maria Jose (la mamma), che 
dice? Anche questo appare im 
portantissimo. 

Ma dico. s'amo matti? Sono 
mattt. Matti e. per di piu. ver-
gognosamente bugiardi. Se to-
gliete a questa vicenda il nun-
to di una regalita ormai scorn 
parsa (e dunque U falsa fa-
scmo di una fiaba che appar-
txene soltanto alia morale del
le falsificazioni). cosa ne resta? 
Dietro il caso personale — che 
pud anche essere degno di una 
siienziosa indifferenza — tra-
fpare subito lo stesso mondo 
che. giorni addietro, s'i data 
convegno per una orgetta molto 
chic al Piper Club di Roma. 
Attori, nobili coi quattro qvar-
(i. cover-girls, borghesotti in-
dustrializzati e altri dici del 
giorno. Son una festa hippy, 
come qualche giornale sba-
gliando ha scritto e per la 
quale — insultando se stesso — 
si indtgnato: ma una di quelle 

» 

normali serate passatempo cosi 
frequenti fra Roma e Madrid. 
Parigi e Londra. Una serata 
della jet-society, di quella so-
cteta — insomma — che si in 
namora in Spagna, fa la luna 
dt miele a Roma, c magari si 
sposerd (se si spnserd) a Tahiti 
o oiu di Ii. Genie che. passata 
la festa a porte ehiusc. cert a 
stampa borghese tenta ancora 
rfi prcsentarci con t co/ori del 
la fiaba buona. da raccontare 
ai bambini, maoan con la la 
crimuccux all'occhio. Gente. se 
rolete. rittima a modo suo dt 
una societd alienata; sprofon-
data nei milioni e nell'angosaa 
individuale (qualche voita fino 
al suicidio): ma che, se proprio 
volete tirare Q ragionamento 
per i capeUi. pud servire sol
tanto a rivelare in modo d'werso 
le contraddizioni e lo squallore 
del mondo da loro stessi creato 
a loro immagine e somiglianza 

Maria pin. Maria meno. sol
tanto cosi la falsa fiaba pud 
acqulstare sapore di realtd: e 
interessarci per qualche ora. 
Dopodicht. naturalmente. tome-
remo subito alle cose im
portant!. 

Conversazione con i « veterani » e con i dirigenti del Komsomol della Kra-

snaja Presnia - Ventimila giovani del quartiere lavorano alle costruzioni in 

Siberia - Possiamo dare uno sguardo anche in cucina? - Vassilj Lubimov mi 

prende alia lettera - La casa e la vita di un operaio-ingegnere sovietico 

Dario Natoli 

Dal nostro inviato 
MOSCA. ottobre. 

Sul ponte Harbat e'era una 
volta il fronte. Non quello 
contro i tedeschi ma quello 
contro i cosaccbi. nel no\em-
bre del 1917: da una parte 
e'erano gli operai della Pres
nia (un nome gia glorioso. que
sto; e qui che si concluse. con 
un disperato attacco e un mes-
saggio rivoluzionario al mon
do. 1'anno 1905) e dall'altra 
i cosacchi e l'artiglieria che 
sparava contro le fabbriche. 
Da li. dove ora e'e un giar-
dino d'infanzia, sparavano gli 
operai... 

Ora quest'angolo e ben di-
verso da allora, naturalmente; 
e come se le stratificazioni 
« urbanistiche » di cinquanta 
anni di storia russa vi si fos-
sero sovrapposte intorno. tutte 
ben visibili e differenziate. Ci 
sono le case di legno. antiche 
architetture nere dai balcon-
cini intarsiati — gioielli di 
buon gusto, alcune. altre solo 
catapecchie —. e'e, nello sfon-
do. una delle sette pseudo-
cattedrali che gli architetti 
di Stalin hanno eretto, isolotti 
di presunzione nel mare della 
citta. e e'e — piu alto di quel
le cattedrali, tutto di vetro e 
cemento, sottile come uno ste-
lo — il palazzo ancora non fi-
nito del Comecon. Ma il mio 
amico Vassilj Nicolajevic Lu
bimov tutte queste cose non 
le vede. vede i soldati di Ke-
rensky col cannone e gli ope
rai come lui che corrono 
avanti... 

Vecchi e 
giovani 

Non e stata facile la mia 
amicizia con Lubimov. L'ho 
incontrato insieme a tre altri 
« t'eferani » e ad alcuni giova
ni dirigenti del Komsomol del
la nuova Presnia per una 
conversazione sui « nipoti del
la rifoluzione >. una conversa
zione che al principio minac-
ciava forse di offrirmi una 
immagine un po' oleografica 
del rapporto fra vecchi e gio
vani. con le antiche leve che 
credono fermamente nelle nuo-
ve e queste che seguono la 
strada tracciata dalle prime. 
al di fuori di ogni possibile 
contraddizione o complicazio^ 
ne. A un certo momento mi e 
stato presentato Lubimov: 
« un comunista che a 18 anni 
combatteva sulle barricate 
della Presnia, e vi fu ferito 
e il suo sangue scorreva... >. 
(Gli domando se ha nipoti: lui 
risponde di no. che « le sue 
due figlie seguono la moda e 
non vogliono deformarsi la 
pancia >: e una piccola con
traddizione che il rapporto che 
mi viene fatto non prevedeva). 

Dopo il bilancio positivo del 
leader dei veterani Alexander 
Nicolajevic Grammp si passa 
a quello. non meno positivo 
ma certo piu pieno di cifre. 
del segretario attuale del 
Komsomol Victor Nicanovic 
Kuprijanov. Vengo a sapare 
cosi che 20 000 gio\ani del 
quartiere < Suora Presnia > 
sono lontani. impegnati nelle 
costruzioni in Siberia: che lag-
giu. nelle terre vergini. ci 
sono gia due sovcos costruiti 
con le braccia dei giovani mo-
scoviti del quartiere. il sovcos 
c Krasnia Presnia > e quello 
«Ferroviere >. Inoltre 8.000 
la\oratori della Presnia sono 
« udarm'Ari > cioe operai d'a« 
salto. d'a\anguardia e 4.500 
la\orano in fabbnea c senza 
controllo sul prodotto » e que
sta e una dimostranone di fi 
ducia dipencknte e\identemen 
te dalle eccellenti prove da lo 
ro preccdentemcntc fornite. Ci 
sono inoltre 5 000 « drugimk », 
una specie di guardie urba
ne volontarie che fanno i loro 
turni dopo il lavoro se non si 
tratta di pensionati (« non so
lo fanno la guardia — mi spie-
ga Lubimov — ma aiulano i 
bimbi e le vecchiette ad at-
traversare la strada, prendono 
delle iniziatice sociali. ecc. »). 

II cinquantenario della rivo-
luzione 4 occasione — In que 
sto quartiere che ha grandi 
tradizioni rivoluzionarie — di 
una mobilitazione di massa 
della gioventu operaia e studio-
sa. per un piano « di lavoro » 
e per un piano c ideologico > 
cioe di studio e di iniziative 
che rafforzino la conoscenza 
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II vecchio bolscevico e < Komsomol d'onore • Vassilj Nicolajevic Lubimov 

degli avvenimenti di cinquanta 
anni fa (come organizzare nel
le scuole piccoli musei e mo-
stre della rivoluzione); inoltre 
sono significativi dell'impegno 
per la realizzazione dei piani 
produttivi gli obiettivi « di la
voro ^ come quello di uno sta-
bilimento metalmeccanico che 
costruira per iniziativa socia
le due macchine utensili. 

In quanto a contraddizioni o 
differenze fra vecchi e giova
ni non sarebbe esatto parlar-
ne: tutti hanno lavorato e la
vorano sulla linea degli obiet
tivi di Lenin: i nonni hanno 
fatto la rivoluzione. i padri 
hanno vinto la guerra patria. 
i nipoti lottano ora per Kedifi 
cazione delle basi material! 
del comunismo. 

— Ma ci sara pure qualche 
differenza. se e'e uno svilup-
po... 

— Si. certo. ed e la grande 
differenza di livello culturale: 
abbiamo incominciato dal ca-
vallo ed ora viviamo ncll'cpo-
ca dei missili. cio comporta 
una grande educazione di mas
sa. Per esempio nella « Kras-
naja Presnia » e'e il famoso 
istituto dell'energia atomica 
«Kurciatov» ed i suoi com-
ponenti — oltre al lavoro scien
t i f i c — fanno molto la\oro so
ciale come aiutare 34 studenti 
che si preparano alle « Olim 
piadi della scienza ». 

La relazione continua. in-
teressante e tutta\ia. mi sem
bra, manche\o!e di una qual
che problematica (anche se i 
ripttuti interventi dei «vete
rani » e in particolare della 
compagna Anna Ivano\na Ho-
lubsheva riportano ogni tanto 
il discorso — il che mi fa pia-
cere — sui temi della antica 
e nuova solidarieta internazio-
nale. della antica e nuova lot 
ta per la pace). Usando il 
linguaggio fra metaforico e 
proverbiale al quale rapida-
mente mi sono abituato. pregn 
comunque i compagni del 
Komsomol di nnn trattarmi co 
me un ospite di riguardo al 
quale si fa vedere il salotto e 
non la cucina dove, e natura-
le. ci sara magari qualche 
piatto sporco: insomma e'e 
qualcosa che non va fra la 
gioventu? 

Uutilita 
di studiare 

Kuprijanov e pronto a ri-
fpondermi e lo fa sen/«i t-ai-
tazioni: e'e qualcho ftnomeno 
negative per esempio talvol
ta e difficile convinccre qual 
cuno riella utilita di studia 
re; e'e poi un qualche gruppo 
che non si interessa ai proble
mi della politica internaziona-
le ed a cio che avviene nel-
1'URSS; infine c'6 qualcuno 
che ama troppo il vino e la 
vodka e qualche altro che ama 
troppo la vita «alia occiden
tal ». Tutto cid naturalmente 
non comporta delle contraddi
zioni di classe — conclude Ku
prijanov — ma insufficienza 
di educazione. di studio. 

Naturalmente. L'incontro c 
concluso ma il vecchio Lubi
mov non vuole abbandonare 
il tavolo senza farmi una pic
cola patcrnale. 

Dice che io ho la mentalita 
degli occidentali. che ho volu-
to vedere la cucina. bene ec-
cola qua, l'ho vista, sono sod-
disfatto? Poi ce ne andiaino 
assieme: per vedere — come 
gli ho chiesto — la zona dei 
combattimenti della Presnia 
nel '17. Questo almeno e quel
lo che io credo, ma lui. Lu
bimov, ha ben altri progetti 
per la mente. Usciamo. andia
ino girando per certo vie pie-
ne di verde e di antiche caset-
te di legno silenziose. picco
lo strade vuote con nel fon-
dale del cielo — da dovunque 
ci si volti — o il grattacielo 
Iucido del Comecon o le cat
tedrali pieno di pinnacoli de
gli anni di Stalin. Lubimov mi 
fa osservare le vecchie mura 
rossicce che e'erano una vol
ta e ci sono ancora. li e'era il 
negozio di un padrone ora pa 
drona e una tooperativa. li 
vivevano gli operai. quelli — 
una fila di garitte di lamiera 
— sono dei garage. Uai volulo 
vedere la cucina, dice, eccola! 

Pud sembrare una battuta 
ma il viaggio non e finito: ci 
fermiamo davanti a una casa 
popolare. e Lubimov mi invi-
ta a salire — c la sua casa e 
lui vuole farmela vedere. En 
triamo e lui va difilato in cu
cina e apre la porta del ga-
binetto. Vuol farm; vedere tut
to. vuole farmi prendere ap 
punti su come vive un operaio 
diventato ingegnere perche il 
potere sovietico lo ha aiutato. 
perche Mao Tse Tung ha tor 
to. gli operai hanno diritto a 
vivere bene, non e vero? io 
come la penso? 

Ma certo. la penso cosi. Mi 
guardo intorno. visito il sa
lotto e la stanza da letto e 
poi sono invitato ad accomo-
darmi in cucina. Non e'e nien
te da fare, il pranzo che do 
veva servire per Lubimov e 
per sua moglie e destinato or 
mai a me. all'interprete e al 
padrone di ca"=a. Sua moglie. 
sorridente e curiosa. ci serve 
le pietanze e ogni tanto avan-
za qualche domanda. ma e lui. 
Lubimov. che dirige la con
versazione e mi spiega tutto 
quello che pensa io debbo to
ner presente sulle condizioni 
di vita della gioventu sovie-
tica. 

Poi usciamo. ripercorriamo 
tutto il quartiere. la zona do 
\ e stavano gh operai e la 
zona dove stavano i capitali-
sti. allora 

— Ce il metro a Roma? 
— Si. c'c. 
— Ma qunnti chilomeln? 
— Sinceranunte non ncor-

do proprio. 
— Died chilnmetn. quindi 

ci chilometri? A Mosca abbia
mo un metro di centocinquanta 
chilometri. 

Lubimov trascina il suo pie 
de minorato dalla fcrita del 
1917 di strada in strada. di 
negozio in negozio. Qui mi (no
stra i pezzi di came in ven-
dita. li le stoffe. i mobili. non 
so che altro. Io non riesco a 
convincerlo che neanche il piu 
sciocco dei reazionari potrefr 
be mettere in dubbio che nella 
capitalc dell'URSS e'e da man 
glare, da vestirsi. da leggere, 
insomma e'e di tutto. Malau 
guratamente ho avanzato la 
idea che mi scrvirebbe della 

pellicola per la mia macchina 
fotograTica ed ecco che cor-
riamo di strada in strada alia 
ricerca di quella pellicola e. 
non e'e niente da fare, piu 
Lubimov la cerca e meno rie-
sce a trovarla (e una mera 
sfortuna: il giorno dojx> po 
tro comprarla facilmentc. e 
nella lontana Baku). Ah che 
Lubimov farebbe qualunque 
cosa pur di trovare quei ne-
gativi! Ed io sarei pronto a 
fare qualunque cosa per que
sto « nonno », per quest'uomo 
della rivoluzione. membro del 
Komsomol dalla fondazione ed 
oggi « Komsomol d'onore », dr-
corato della stella d'oro per la 
sua fedelta alia gioventu so
viet ica. 

Ingegnere 
pescatore 

II fatto e che mentre erava-
mo intorno al piccolo tavolo 
della sua cucina. brindando 
all'uno e all'altro. egli mi ha 
raccontato la sua vita, di ope
raio. di tecnico. di ingegnere. 
di... pescatore. Ed io non ho 
avuto vogha ne di far finta di 
non capire ne di accettarc una 
spiegazione cosi allusiva. Co 
me mai un tecnico, un inge
gnere e diventato a pescato 
re *? Cosi. Arrcstato. Lubi
mov e stato condannato a die-
ci anni di confino in Siberia 
pena ehe poi nel '51 gli e sta
ta raddoppiata. Fortunatamen-
te nel '57 e stato riabilitato. 
gli hanno riconsegnato la sua 
amata tessera del Partito e 
quella di veterano del Komso 
mol. con la medaglia. 

— .Ve siamo rimasti pochi. 
mi dice, di quelli die com-
baltemmo alia Presnia. nel '17. 

Cosi finiamo il nostro po 
meriggio. io e questo vetera 
no della rivoluzione. per le 
vie di Mosca. e ciascuno di 
noi parla e agisce perche l'al-
tro capisca bene che ha a che 
fare ton un comunista. mai 
grado I'ombra che c fra noi 
di un periodo in cui si potevs 
essere improwisamente spe 
diti « a pescare ». 

Ci lasciamo infine, ci scam-
biamo gli indirizzi, mando a 
sua moglie dei fiori. 

E" stato un pomeriggio per-
duto. per uno come me che 
vuol recare testimonianza sui 
« nipoti della rivoluzone >? So
no certo di no. Pud ben ser
vire anche questo a meglio 
capire la gioventu d'oggi. 

Conoscere la vita di Lubi
mov. uno dei combattenti del 
la vecchia Presnia. i] suo or-
gogho di * veterano » serve an
che a dar corpo e piu impe-
gnativo significato alle paro
le del segretario del Kom
somol della nuova Presnia. 
Victor Nicanovic Kuprijanov: 
« La gioventu di opgi non ha 
partecipato ne alia rivoluzione 
ne" alia guerra civile, non sa 
cosa significa "padrone"; ma 
noi continuiamo sulla linea dei 
nostri nonni che hanno fatto 
la rivoluzione e dei nostri pa
dri che hanno combattuto per 
difendere la patria: noi vo-
gliamo andare avanti, realiz-
zare tutti gli obiettiri di Le
nin ». 

Aldo De Jftco 


