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Complessita e inquietudine di un grande scrittore 

II mondo assurdo 
di Carlo Emilio Gadda 

Inerme e solo di fronte a una realta mostruosa egli se ne vendica e 
riafferma se stesso con Tunica arma che gli h rimasta: la parola 

Fino al 1957, data di pub-
blicazione di Quer pastic-
ciaccio brutto de via Merit-
lana, Carlo Emilio Gadda 
rappresentava un fenomeno 
isolato e appartato, nel pa
norama della nostra narra-
tiva. Le sue opere faceva-
no la giola d'una schiera 
entusiasta ma ristretta di 
letterati e linguisti; critici 
autorevoli additavano in lui 
uno dei maggiori se non ad-
dirittura il piu alto rappre-
sentante della prosa italiana 
moderna, senza pero riu-
scire ad imporne !a fania 
al pubblico: ne d'altronde il 
suo nome aveva circolazio-
ne piu ampia a livello inter-
nazionale. 

Certo, a giustificare la ri-
' trosia dei lettori era anzi-

tutto 'la compleasita alchi-
mistica della scrittura gad-
diana: un pasticciatissimo 
impasto di forme elette e 
modi plebei, sorretto da una 
ironia estrosamente sornio-
na, che scompigliava tutte 
le norme comunicative del 
parlar comune. Ma di la da 
cio. il fatto e che il pub
blico medioborghese rilut-
tava a riconoscersi nel ri-
tratto presentatogli dal ro-
manziere, come un tormen-
toso contrasto chiaroscura-
le di odio e amore. La ma
donna dei filosofi, II castel-
lo di Udine, L'Adalgisa so-
no animati da una polemi-
ca acre contro il farisaismo 
conformista, da una volon-
ta quasi smaniosa di sco-
prire la grettezza d'un mo-
do di vita troppo comoda-
mento soddisfatto di se. La 
decantata alacrita lombar-
da si rivelava al servizio 
d'una macchina perversa che 
macinava soltanto solitudi-
ne e noia, volgarita ed egoi-
smo: l'ingegner Gadda, mi-
lanese, se ne sentiva mi-
nacciato e, per evitare d'es-
servi coinvolto, la cooriva 
di anatemi insultanti, la ri-
dicolizzava, ne deformava i 
tratti in una caricatura fe-
roce. 

D'altronde, l'inquietudine 
dello scrittore non sapeva 
placarsi guardando ad alcun 
orizzonte alternativo- Tale 
non gli appariva il socialde-
mocraticismo, imbevuto di 
spiriti positivisti e filantro-
pici, troppo intimamente 
partecipe della mentalita 
borghese per acquistar fa-
scino agli occhi di un figlio 
in crisi di quella stessa clas-
se. Ma una contraddizione 
tipica appunto di tale men
talita gli impediva anche di 
accettare la prospettiva del 
socialismo rivoluzlonario: 
troppe cose care sarebbero 
perite, troppe rinunce avreb-
be dovuto accettare l'animo 
smarrito di Carlo Emilio. 

II nazionalismo, semmai, 
poteva rappresentare la fe-
de invocata, capace di re-
stituire online e dignita al-
l'esistenza collettiva. Com-
battente fra gli alpini, pri-
gioniero di guerra in Germa-
nia, Gadda ritrova nelia vita 
di trincea la sensazione di 
una violenza salutare fatta 
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prima che agli altri a se 
stesso, alia propria solitu-
dine contristata: dimentica 
o cerca di dimenticare il ro-
vello del pensiero, sentendo-
si partecipe d'una comunita 
che vivo secondo principi e 
obiettivi solidali. Poi pero 
venne il fascismo: e lo scrit
tore ebbe una reazione di 
disgusto. Altro era aderire 
al verbo nazionalista, altro 
acconsentire alia demagogia 
canagliesca del regime. 

Queste disillusioni d'al
tronde, mentre esasperavano 
il senso della propria e uni
versale impotenza, alimen-
tavano la nostalgia per i 
tempi perduti della sorenita 
gioviale, delle villeggiature 
in Brianza e delle serate al 
caffe concerto, quantlo una 
borghesia ancora fresca del
le vittorie risorgimentali tes-
seva giornate tranquille, in-
vitando il buon popolino a 
non dar retta agli scalma-
nati e a migliorare la sua 
educazione, onde poter se-
dere alia tavola imbandita 
in comune. Gli ingranaggi 
del capitalismo avevano di-
strutto per sempre quel-
l'epoca bella: nessuno me-
glio di un ingegnere indu
s t r i a l poteva saperlo. 

Inerme e solo di fronte 
a una realta mostruosa, 
Gadda non cede tuttavia alia 
malinconia lagrimosa: vuole 
riaffermare se stesso, nella 
sua dignita di essere viven-
te e pensante, u dispetto del
la pseudovita, della pseu-
doumanita che lo circonda. 
Unica arma rimastagli e la 
parola: se ne avvarra con 
orgoglio narcisisticamente 
voluttuoso, per vendicarsi 
del mondo che lo offpnde e 
assieme per celare dietro un 
fuoco pirotecnico di bizzarre 
fumisterie l'ansia di tene-
rezza che gli soprawive nel-
l'animo, invincibile. 

Perche egli sa che « i pen-
sieri piu belli si dissolve-
ranno, ogni volere, ogni 
gioia, ogni piu ardente e te-
nero senso e memoria (.••) 
crescera ne ' vecchi muri 
l'urtica: e l'erba sopra la 
lassitudine mia. E l'erba, 
che sara cresciuta, la man-
gera il cavallo, che campato 
sara»: il cavallo, cioe «la 
saluberrima stupidita super-
stite e pascolante sopra la 
vana fatica del pensiero >. 

La ribellione di Gadda 
non conosce gli esiti roman-
ticamente eroici di un Fo-
scolo, reso oggetto di satira 
in II giierriero, Vamazzone, 
lo MTirito della poeskt nel 
verso immortale del Fosco-
lo. L'idea della morte, della 
dissoluzione finale e defini-
tiva esercita su di lui una 
attrazione morbosa che il 
gioco serrato C.^'i camuffa-
menti stilistici puo distrar-
re, ma nello stesso tempo 
rende piu urgente. Quando 
nemmeno il linguaggio, de-
formato e stravolto, garan-
tisce piu una via di comuni-
cazione con gli uomini, dav-
vero non resta che coltivare 
la consapevolezza dell'immi-
nente sfacelo. 

Questi umori contraddit-
tori e complessi, nell'alter-
narsi dell'< amarezza, il do-
lore disperato, lo scherno, 
la carita, la speranza » non 
potevano trovare eco ade-
guata in un'Italia ridotta al
io stato di torpida provin-
cia. occupata dalle squadre 
fasciste. Durante il venten-
nio, Gadda visse in dispar-
te, dedito a cesellare le sue 
pagine di metafore baroc-
che. Owiamente, il suo non 
era un antifascismo militan-
te: l'opposizione al regime 
era dettata da motivi etico-
cultural! piuttosto che da 
una prccisa analisi politica. 
Lo stesso atteggiamento di 
riserbo soprawisse d'altron
de alia caduta del fascismo: 
anche nel clima deH'Italia 
democraticamente rinnova-
ta, l'« ingegnere de lettera-
tura » continuo a sentirsi un 
nuotatore fuori corrente. 

E' significativa la sua po-
sizione nei confront! del 
neorealismo, cui ebbe a 
rimproverare « l'umore te-
tro e talora dispettoso come 
di chi rivendichi qualcosa 
da qualcheduno e attenda 
giustizia, di chi si senta of-
feso, irritato... Tutti ci sen-
tiamo offesi, irritati da al-
cunche »; e poi « quel tono 
asseverativo che non am-
mettc replica, e che sban-
disce a priori le meraviglio-
se ambiguita di ogni umana 
cognizione ». Rimproverava 
insomma alia nuova cultura 
il suo impegno entusiastica-
mente apcrto verso il futu-
ro, che a lui appariva inve-
ce ambiguamente impene-
trabile. E attendeva che il 
pubblico gli si dichiarasse 
d'accordo. 

Cio accadde man mano 
che la crisi della coscienza 
borghese prese corpo, nel 
clima di malcssere della ci-
vilta «.ncocapitalista >: nel 
1953 le Novclle dal ducato 
in fiamme ottengono il Pre-
mio Viareggio: quattro anni 
dopo il Pasticciaccio vince 
il Premio internazionale de-

gli editori. II « gaddismo > 
diviene una moda, anzi un 
culto; si moltiplicano le ri-
stampe, fioriscono gli imita-
tori; il sessantenne scritto
re trova nuova alacrita, o 
almeno l'impulso di portare 
alia luce manoscritti e fram-
menti rimasti a lungo inedi-
ti nei cassctti. 

A corroborare la fama fi-
nalmente raggiunta fu an
che il segno esplicitamente 
politico sotto cui l'opera 
gatldiana parve collocarsi. 
La trarna « gialla » del Pa
sticciaccio consentiva un'am-
pia ricognizione delle con-
dizioni di vita dei ceti medi 
e popolari romani ai tempi 
del littorio: fra le tante bas-
sezze e miserie passate in 
rassegna, emergeva l'accusa 
aH'inettitudine, corruttela, 
stupidita dei governanti. 
Nei riguardi della personali
ty di Mussolini in particola-
re, lo scrittore ostentava un 
disprezzo insolente, che tro-
vera poi ampia esplicazione 
nella intera compagine di 
Eros e Priapo. 

Ma il compianto sulle vit-
timo dell'inganno e della 
violenza fascista si spegne 
nell'onda di un nichilismo 
che misconosce ogni possi-
bilita di dar online ai rap-
porti umani, di rinvenire un 
nesso razionale nel succe-
dersi degli eventi, quindi 
di aprire una speranza di 
riscatto storico. II caos, 
l'abisso non possono aver fi
ne, possono solo ricomincia-
re daccapo. II corso delle co
se tende a un « rientro nel-
l'indistinto», da cui pren-
dere awio per una diversa 
e sempre eguale parvenza di 
moto ascensionale. Compito 
dello scrittore e dipingere 
il caos coi colori appropria-
ti: la dissociazione linguisti-
ca, la babele lessicale, stru-
menti per risalire dalle di-
stinzioni del discorso intel-
lettuale al balbettio inarti-
colato primigenio. 

Solo i miti ancestrali del 
sesso, del sangue, della mor
te emergono dalle tenebre; 
ad essi Gadda dedica un la-
mento funebre dissonante e 
rabbioso, che raggiunge for-
se i risultati espressivi piu 
alti nella Cognizione del do-
lore. E ' questo il suo libro 
proiettato in una dimensio-
ne piii assortamente remota 
dalla concretezza della so-
cialita contemporanea: ma 
proprio qui attinge maggior 
forza di angoscia la prote-
sta contro il mondo che Gad
da ha storicamente cono-
sciuto, un mondo assurdo e 
cieco, fatto non per la li-
berta dell'uomo ma per la 
sua servitu senza scopo. 

Vittorio Spinazzola 

Un'indagine della Doxa sulla femminile in Italia 

nENTKIT DflLA DONNA 7 0 
L'inchiesta e stata condotta su un «campJone» di 4604 lavoratrici e casalinghe giovani e anziane di tutte le regioni — Le aspirazioni 
piu diffuse: il lavoro e I'istruzione — Le approssimazioni di un profilo tracciato in chiave socio-psicologica — Nelle rivendicazioni che 

vengono avanzate un quadro delle tensioni politiche e sociali del paese e un indice di una piu matura coscienza democratica 

L'IDENTIKIT della donna ita-
liana degll anni '70 e stato 
presentato ieri sera all'Asso-
ciazione della stampa estera 
sotto forma di un grosso volu
me dl clnquecento pagine, 
denso di cifre. percentuali. 
commenti, interpretazioni e 
anche dubbi e riserve. SI trat-
ta di un'inchiesta affidata dal
la Shell all'Istituto Doxa sui 
«problemi della condizione 
femminile e sul ruolo della 
donna nella nostra socleta». 
« E' superfluo sottollneare la 
attualita di questo tema — 
scrive nella prefazlone Nor
man Bain, presidente della 
Shell italiana — al quale per 
altro non ci sembra sla stata 
finora dedicata tutta ratten-
zione che merita: eppure 1 
problemi connessi ad una nuo
va visione della famlglia, del 
lavoro della donna, della sua 
partecipazione alia vita politi
ca e sociale, non sono esclu-
sivamente femminili. sono 
problemi di tutti, dell'intera 
societa nel suo insieme». 

A chi si meravigliasse di 
questa appassionata scelta 
« femminlsta » da parte di una 
grande compagnia petrolifera, 
viene esplicitamente detto: 
« Rispondiamo che non siaino 
motivati da semplice mecena-
tismo: la vita delle imprese e 
condizionata daU'atteggiarsi e 
daU'evolversi, in un intreccio 
di cause ed effetti, dell'am-
biente in cui opera e quindi i 
fenomeni della societa, con le 
sue mutazioni e tensioni, ne-
cessariamente si riflettono 
nella vita interna delle azien-
de. E' interesse quindi dell'in-
dustria contribuire sempre piu 
attivamente aH'individuazione 
dei nuovi valori verso i quali 
l'intera societa tende». Cosl, 
tra le infinite contraddizioni 
in cui si dibatte l'ltalia d'oggi 
possiamo adesso annoverare 
anche questa: che parta pro
prio da un grande monopolio 
la segnalazione di quanto 
grande sia l'aspirazione delle 
masse femminili al lavoro, in 
un periodo caratterizzato dalla 
espulsione delle donne dalla 
produzione, dall'aumento del 
«lavoro nero », dalla caduta 
netta della percentuale di la
voratrici e dall'aumento del 
numero delle «casalinghe» 
piu per forza che per libera 
scelta. 

I dati 
soggettivi 

Perche 1 tratti comuni che 
caratterizzano le nostre con-
temporanee e che rappresen-
tano la «costante» tra mille 
variabili, secondo quanto di-
mostra l'indagine, sono due: 
la spinta al lavoro e la spinta 
all'istruzione, due momenti m-
scindibili nella consapevole, o 
ancora istintiva ricerca di una 
nuova, modema collocazione 
nella famiglia e nella societa. 
Le aspirazioni di fondo emer
gono tra le giovani e tra le 
anziane, tra le lavoratrici e 
tra le casalinghe, in risposta 
alle domande esplicite e a 
quelle indirette, nel confronto 
senza rimpianti con il a desti-
no» delle generazioni prece
dent!, e perfino nelle doman-
de-tranello sul part-time, il 
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lavoro a tempo parziale. Que 
sto viene posto infatti a mo' 
di mlraggio — quattro ore al 
giorno di attivita fuori casa — 
a persone esauste per ia dop-
pia fatica e a madri di fami
glia angustiate dalle ristret-
ze economiche, facendo leva 
per le une sul desiderio di 
guadagnare tempo e per le al-
tre sul bisogno di guadagnare 
denaro. Sono proprio le lavo
ratrici a mettere in dubbio la 
validita della soluzione quan

do pongono in rilievo il fatto 
non secondario che ad essa 
corrisponde la riduzione del 
salario: restano tuttavia in 
ombra, neH'indagine e nelle 
argomentazioni presentate al
le interlocutrici, i motivi del-
l'opposizione dei partiti di si
nistra e dei sindacati al part-
time, cioe il rifiuto a vedere 
istituzionalizzata l'emargina-
zione della donna nel processo 
produttivo. 

Le intervistatrici della Doxa 

nanno agito in 135 comuni di 
tutte le regioni italiane; la 
ricerca e stata coord Inata dal 
prof. Fernando Dogana, inca* 
ricato di psicologia allUniver-
sita di Chieti; in totale sul-
1'argomento sono stati inter-
pellati in due anni 1930 uomi
ni (che servono qua e la da 
pietra di paragone, ma non 
molto) e 4604 donne (queste 
ultime divLse ii, un campione 
casuale di 1987 donne di eta 
non al di sotto di 16 anni, 

Dail'impiego degli insefficidi alia sfrage delle specie animali 

L'abuso della natura 
Un equilibrio complesso e delicate), la cui rottura danneggia gravemente I'uomo - Come si riper-
cuote sull'agricoltura la scomparsa di insetti e di uccelli - Urgenza di un servizio pubblico nel settore 

L'impiego delle sostanze ctii 
miche in agncoltura costitui-
see una specie di circolo vi-
zioso: piu se ne impiegano, 
piu e necessario impiegame. 
un esempio: si spargono in-
setticidi per sterminare gli in 
setti nocivi, e di conseguenza 
muoiono anche gli uccelli che 
di insetti si cibano (pratica 
mente tutti gli uccelli, perche 
in pri ma vera diventano inset-
tivori anche i passeru; es 
sendo morti gli uccelli, gh 
insetti non hanno piu i loro 
nemici naturaii, e prospera 
no dannosamente: percio, nuo-
vo spargimento di insetticidi. 

Siccome poi gii insetti diventa
no a resistenti » al diclodife-
nildicloroetano. o DDT, ecco 
che si ricorre al dimetildiclo-
rovinilfosfato (DDVP, « Vapo-
na », a Atomsolid » eccetera). 

Questo esempio di mostra in 
modo molto evidente quanto 
e difficile per I'uomo inseri-
re .la propria azione nei cicli 
naturaii senza provocare di-
sastri. Di fronte alio stermt-
n;o d: insetti provocate dagl; 
uccelli, lo sterminio provoca-
to dalle sostanze crumiche ha 
infatti due gravi inconvenien 
tt. n primo e che l'uccello 
attacca gli insetti ma non gh 
uomini: la rondine che vola 
a becco aperto fa strage di 
moscerini, ma non si e mai 
vista una rondine aggredire 
Tuomo; invece le sostanze 
chi miche insetticide sono tutte 
(salvo il piretro, che e poi 
una sostanza naturale, un 
estratto di fiori) lesive anche 
per I'uomo: il che e owio 
dato che i n:eccanismi biochi 
mici fondamentali sono, in tut 
te le specie viventi. piu o me 
no apparenti. II secondo in 
convenlente e che le specie 
animali (e particolarmente gli 
insetti, in quanto hanno gene
razioni che si susseguono mol
to rapldamente) elaborano la 
«resistenza» alle sostanze 

chimiche tossiche: muoiono i 
ceppi sensibili al DDT, so-
prawivono e si accrescono i 
ceppi che sono resistenti al 
DDT e che bisogna quindi 
aggredire col DDVP; e faci
le prevedere che moriranno i 
ceppi sensibili al DDVP e so-
prawivranno. e si moltipliche-
ranno, i ceppi resistenti an
che al DDVP; bisognera quin
di elaborare un'altra diavole 
ria. e si pud star certi che 
1'industria chimica ci riusci-
ra. Invece una larva, o un 
moscerino. a resistente» al 
becco della rondine non esi-
ste... 

La trappola 
dei veleni 

H guaio (o la fort una) e che 
1'insetto vive un anno, e l'uo-
mo ne vive settanta, e au-
guriamogliene pure cento: i 
nostri bambini, che hanno gia 
assorbito DDT nel sangue ma-
temo. hanno dunque tutto il 
tempo di saturarsi di DDVP. 
e poi di tutte le altre sostan
ze che verranno inventate al 
lo scopo di distruggere gli in
setti che divorano i raccolti: 
avranno il tempo di raccoglie-
re messi indonni. ma lo fa-
ranno col fegato guasto. 

Un'altra caratteristica della 
eliminazione per via «natu
rale » degli animali nocivi in 
confronto alia eliminazione 
per via chimica, consiste nel 
fatto che la eliminazione per 
via naturale non lascia dietro 
di se carogne nocive: il gat-
to che mangia il topo in un 
granaio va poi a abbandona-
re i propri residui organic! 
lontano dal granaio: ma il to 
po che muore di veleno muo 
re in un posto qualunque. im-
prevedibile, intossicando le 
derrato non solo dei prodotti 
di putrefazione dei tessuti 
morti, ma anche del topicida 

che i suoi tessuti contengono 
L'intelligenza dei topi e degli 
uccelli spinge 1'industria chi
mica a elaborare veleni ad 
azione lenta. cosi che rani-
male non sappia scorgere il 
nesso causa-effetto tra l'inge-
stione del cibo awelenato e 
Ia morte dei suoi consimili: 
ma i veleni ad azione lenta 
(come un composto di dicuma 
rolo per i topi, e una clo-
rotoluidina per gli uccelli) 
impediscono di saper dove an. 
dranno a mo lire gii animali 
e quindi impediscono all'uo-
mo di proteggersi contro le 
intossicazioni da putrefazione 
delle carogne. Il veleno ad 
azione lenta e una trappola 
per l'animale: ma e una trap
pola anche per I'uomo che ne 
fa Impiego. I bocconi awele-
nati hanno anche un altro ef-
fetto di equilibrio ecologico: 
essi fanno strage solo degli 
animali «ingenui », come i lu-
pi, che facilmente abboccano; 
le scaltre volpi invece girano 
a largo, e quindi requilibric 
naturale lupo-volpe viene com 
promesso: dove muoiono i Iu-
pi le volpi prolificano in gran 
de qu&ntita, portando agli al 
levamenti di polli maggiori 
danni di quelli portati dai 
Iupi. 

Altro esempio di danni al 
l'ambiente. apportati indiret-
tamente dail'impiego di so
stanze chimiche in agncoltu
ra, e la scomparsa del rapaci 
per accumularsi di DDT o di 
altri veleni nel loro organi-
smo che costituisce — come 
1'organismo umano — un anel-
lo finale della catena alimen 
tare e quindi una concentra-
zione di tossici. Intossicati dal 
l'essersi nutriti di uccelli a 
loro volta intossicati, i rapa
ci vanno scornparendo: ma la 
loro scomparsa contribulsce al 
pullulare delle vipere. 

Uccelli e insetti sono ncces-
sari aU'equilibrio vegetale: la 

scomparsa degli insetti utih, 
che va di pari passo con quel
la degli insetti dannosi, ha fat
to si che in certe zone e ve-
nuta a mancare l'impollinazio-
ne delle piante, e quindi la 
fruttificazione: si e giunti 
alia fabbricazione e al noleg-
gio di alveari mobili, per por-
re un riparo — ma insuffi-
ciente — al fenomeno. Set-
tantacinque miliardi all'anno 
vanno perduti per la mosca 
olearia che danneggia le uli-
ve: ma il prolificare di que
sto dannoso insetto e dovuto 
anche alio sterminio dei tor-
di e degli storni, che oltre ad 
attaccare la mosca adulta 
avevano 1'abitudine di ber 
chettare il terreno alia base 
degli ulivi. per cercare le cri-
salidi della mosca. 

Un progetto 
di legge 

Persino la dilagante sinistra 
calvizie dei nostri monti e 
delle nostre colline ha una del
le sue cause nello sterminio 
degli insetti e nel conseguen 
te sterminio degli uccelli: i se
mi interrati dai vivaisti hanno 
a malapena il 20 per cento di 
probability di germinare. 
mentre i semi che sono pas-
sati attraverso il canale ga-
strointestinale degli uccelli ve-
dono questa probability rad-
doppiare. 

Queste osservazioni e le 
molte altre osservazioni simi-
li che si potrebbero fare, por-
tano a due conclusions La pri 
ma e che le sostanze chi mi 
che impiegate in agricoltura 
sono pericolose quanto 1 far-
maci: pericolose per la salute 
dell'uomo. e pericolose per gli 
equilibri naturaii fra I'uomo 
e il mondo vegetale e il mon
do animate. E* interesse del-
1'industria chimica promuo-
verne l'lndiscriminato abuso, 

proprio come l'abuso dei far-
maci e interesse deU'industria 
farmaceutica. Come per porre 
fine all'abuso dei farmaci 
chiediamo un Servizio sanita-
rio nazionale che riporti in 
termini scientifici l'esercizio 
della professione medica, co-
si per le sostanze chimiche 
da impiegare in agricoltura 
si deve richiedere un servizio 
pubblico che ne faccia un im
piego aweduto: che, basando-
si sulla conoscenza delle abitu-
dini e del ciclo vitale delle 
diverse specie, ottenga il mas-
simo dei risultati con il mini-
mo dei mezzi (cioe con il mi
ni mo di awelenamento). 

La seconda conclusione e 
che gli uccelli e gli animali 
selvatici non sono piu da con-
siderarsi res nullius, a cose di 
nessuno», appartenenti cioe 
al primo che li cattura o che 
li uccide, bensl sono da con-
siderarsi res communitatis 
« cose delle comunita », da ri-
spettarsi come si devono ri-
spettare l'acqua e 1'aria per
che appartengono a tutti. 

Si ispira a questo concetto. 
deU'animale selvatico come 
res comunitatis, un progetto 
di legge che sta per essere 
discusso in parlamento e che 
porta, fra le altre, la firma 
del compagno Terracini. In es-
so si propone che gli organ! 
preposti alia caccia siano co-
stituiti da equilibrate rappre-
sentanze di cacciatori, di tec-
nici e di protezionisti. Soltanto 
cosl si offre la garanzia che 
l'animale non sia visto solo 
come «selvaggina» ma an 
che. e soprattutto, come fat-
tore di un equilibrio comples
so e dellcato che I'uomo non e 
ancora riuscito, con la sua 
scienza chimica, a spezzare 
senza danneggiare gravemen
te il mondo, e se stesso. 

Laura Conti 

un campione « ragionato » di 
525 donne con titolo di studio 
non inferiore al diploma di 
scuola secondaria, un campio-
ne di 2092 donne raffrontato 
a quello dei 1930 uomini); le 
domande rivolte sono state 
130, un elaboratore elettroni-
co IBM 1130 ha elaborato 1 
dati. 

Esclusa la ricerca su un te
ma settoriale e scelta l'ambi-
ziosa via di esplorare tutta la 
gamma della condizione fem
minile, gli autori hanno pre-
ferito ai dati oggettivi la « vi
ta vissuta», cioe i dati sog
gettivi e di natura psicologi-
ca, partendo dal presupposto 
«che la problematica femmi
nile fosse sostanzialmente so 
cio-psicologica, cioe legata al 
modo di vivere un certo ruolo 
e le sue trasformazioni» Con 
tutti i rischi che un'imposta-
zi.one di questo tipo comporta. 
compreso quello di vedere af-
fiorare, tra una percentuale e 
l'altra, la soggettivita piutto
sto dell'intervistatrice (o di 
chi la pilota) che dell'Inter-
vistata. 

II modello 
dell'IBM 

Con un po* di malizia — 
che serve in ogni caso a por-
si in una saggia distanza dal
le cifre, a non trarre conclu
sion! affrettate — si potrebbe 
addirittura ricostruire. attra
verso quello della donna, l'i-
dentikit... del cervello elettro 
nico. Quale « modello » fem
minile adotta, quale ideale 
predilige, quale strada mae-
stra l'IBM 1130 indica alle 
Marie, Giuseppine, France-
sche, Concette, Rosine e o-
lande del nostro Paese? Pa-
radossalmente, dietro la foto-
?rafia necessariamente sfoca-
ta della donna italiana sembra 
affacciarsi quella della donna 
^vedese, con un tipo di eman-
sipazione riduttivamente con-
lensata nel «grembiule per 
tutti e due», marito e mo
bile, in una certa liberta ses-
suale (per carita, non la li-
cenza), nel lavoro part-time, 
in alcuni servizi sociali. 

La cornice e interclassista; 
ie mete politiche e sociali ap-
paiono razionalizzatrici; una 
certa venatura di laicismo ra-
dicale s'intravvede nel come e 
posta e risolta la domanda 
sulle forze che hanno favonto 
0 contrastato il progresso 
lemminile (il 34% delle donne 
vedono la Chiesa in funzione 
di appoggio. il 24.7°'o la consi 
derano un ostacolo) mentre. 
nella stessa domanda. affiora 
una prudente diffidenza versn 
11 comunismo a messo al suo 
posto» con un uguale sedlri 
per cento di pro e di contro 

Ma allora, in quali canali 
viene indirizzata la stra^ran 
de maggioranza di donne che 
zl e espressa con convmto ot 
timismo sui passi in avanti 
compiuti (l'80,9Te giudica net 
tamente migliore la condizio 
ne "femminile attuale rLsocttn 
a quella di ventl. trenfanni 
fa) per fare II punto SU1!F 
« molle » dell'emancipazione? 
Nel veaerne piu EII effetti che 
le cause, attraverso un'indnt-
ta fiducia in un automatlco 
progresso fuori di ogni ooli 
ticizzazione e nell'identifica 
zione tout-court tra asalrazto 
ni e realta. Tornano cosi in 
testa Ia scuola d'85.1% la 
considera fattore di emanci-
pazione) e il lavoro fuori ca
sa (78.2%). Seguono. nell'or-
dine. Ia donna stessa (80,6%). 
le scoperte della scienza 
(71.8°/o) e poi. in un curioso 
pasticciaccio di domande che 
restano alia superficie dei fe
nomeni caratteristici della 
«societa del consuml», i 
creatori della moda (68,2%), 
la stampa femminile (66.5%) 
e la pubblicita (67.9%). Un 
gruppo consistente di intervi-
state indica tra eli elementl 
positivi i mezzl anticoncezio-
nali (42^i% contro l'll,4°'o) e 
il divorzio (38% contro il 23.5 
per cento). 

Su questi ultimi temi l'in
chiesta toma in un altro mo-
mento, sottollneando. con le 
stesse contraddizioni che 
emergono, Ia difficolta del 
sondaggio e 1'inevitablle mar
gin? di approssimazione nel-
l'accertare umori e stati d'a-
nimo. Divorzio: piu avanti lo 
considerano utile il 21,1%, 
dannoso II 41.3%. «In certi 
casi utile, in altri dannoso* 
il 27.3B.i mentre il 10.3% n-
sponde «non so». I dati si 
possono *Ieggere» In chiavi 
diverse, mai comunque come 
una drastica opposizion« del
le donne italiane ad un isti-
tuto civile che ha fatto or-
mai il suo rodaggio nel Paese 
senza portare sconquassi nel
le f ami gli e. Tanto e vero che 
soltanto 11 29% sarebbe favo-
revole all'abolizione della leg
ge. 

Se un notevole numero di 
donne sembra includere la co
noscenza dei mezzi antlcon-
cezionali in quel bagaglio cul-
turale tanto agognato da tut
te, il discorso suU'aborto rap-
presenta una discriminante 
piu netta. Si direbbe che sol
tanto un'esigua minoranza sia 
a favore della liberalizzazio-
nc- (9%), mentre una netta 
maggioranza appoggia la te
st di una legge che consenta 
l'intervento in determinati ca
si, prima dl tutto quando sia 
in pericolo la vita della don
na (77,1%) e quando esista il 
nschio di una malformazione 
genetica del nascituro (61,3). 
1 motivi d'ordine economico o 
psicologlco hanno minore pre-
sa nell'opinione comune su 
questo dellcato argomento. 

Inspiegabile a prima vista 
appare invece, nel campo del 
costume, la risposta negativa 
data a proposito della abo-
lizione delle a case chi use »: 
54 3u 100 donne la conside
rano un a w e nl men to negati-

vo, contraddicendo le riven
dicazioni di una nuova digni
ta femminile espresse altrovt. 
Ma se si allinea questa posi-
zione con quella che vede ntl-
I'aumento — per altro non as-
sodato — della delinquenza, la 
fonte numero uno delle tensio
ni della societa (71,6%), |1 
puo tranquillamente accusare 
di plagio certa stampa ch» 
ha fatto una campagna non 
certo disinteressata proprio 
sullo stesso binomio. Appaiono 
percio molto piu autentiche • 
reali, a proposito di tensioni, 
le preoccupazioni sulPaumen-
to del costo della vita (54,3°/o) 
e sulla disoccupazlone, sull» 
difficolta per i giovani a tro
vare un posto di lavoro (51,6) 

Nella giungla dei dati e del
le possibili interpretazioni pu6 
accadere che certe « prove » 
pur importanti e interessanM 
del cammino compiuto dalle 
italiane si presentino gia scon* 
tate, forse perche sono state 
mano a mano registrate • 
assimilate. Cosl non e una 
sorpresa che 11 «desiderio dl 
trovare marito» non sia piu 
la meta prima e ultima. « 
venga sopraffatto da quello di 
essere indipendente, istruitt, 
senza tante angustie econo
miche; come non e una novl-
ta la tendenza verso una mag-
giore comprensione reciproca 
tra i coniugi e tra genitori e 
figli; verso scelte comuni nel
la direzione della famiglia o 
perfino verso una maggior* 
autonomia nel voto. La stes
sa ricerca di un'intesa se* 
suale di cui un tempo alia 
donna era proibito addirittu
ra 11 pensiero, rientra in una 
sfera di liberta individuali af-
fermate almeno sul piano dei 
principi. 

La sensazione che si prova 
via via che scorrono le pagi
ne e in effetti quella di una 
addizione di liberta individua
li — sottoposte alle intervi-
state come quesiti e al letto-
re come risultati — mentre 
viene a mancare il respira 
della prospettiva di liberta 
collettiva, cioe di emancipa-
zione. Forse non e un caso 
che le tante suddivisioni in 
cui sono incasellate le rispu-
ste — zone geografiche, eta 
condizione sociale ecc. — ri-
sultino alia fine proporre una 
equazione che spesso la real
ta smentisce: !e donne dal 
Nord. le piii giovani, le lavo
ratrici, le piu istruite usuall 
a « emancipate » (o piu avan
zate delle donne del Sud, 
delle anziane, delle meno col-
te. delle casalinghe). Qui sen-
tiamo un vuoto. nel retroter-
ra dell'indagine, di storia e 
se vogliamo anche di crona-
ca: dove va a perdersi, per 
esempio. la grande «miera' 
zione interna di milioni dl 
italiani. anche di donne. che 
in un quarto di secolo ha rnefr-
so a subbuslio il tessuto se-
ciale? E la oartecipazlone 
femminile alle lotte politiche 

I e sindacali di questi anni 
•< caldi »? E il contribute cht 
anche le analfabete. le anzia
ne. le donne del Sud e le ca
salinghe hanno saputo dare 

i alia nostruzione e alia dife-
sa della democrazia? E la 
citta? La fabbrica? La cam
pagna? Questi interrogativl 
restano aperti e vogliono es
sere di stimolo alia dlscua-
sione che l'indagine, per dl-
mo'trarsi rHvvero utile in un 

I n->noramn di « relativa scarsl-
ta» di dati, dovrebbe essers 
in grado di promuovere. 

Controfigura 
non banale 

Ma torniamo al profilo ge
nera Ie. Se oz;£i e stantla Tlra-
mazine aella donna italiana 
conservaince, non ci sembra 
sia cornspondente al reale n* 
quella della progresststa. ma 
moderata ne quella della spo-
liticizzata, ma riformista. I 
dati su questo punto, analis-
zati da un'altra angolazion*. 
compongono una controfigura 
tutt'altro che banale o scorv-
tata. La donna e politicizzata 
nel fatti, va avanti malerado 
tutto (malgrado conservatori, 
pubblicita. creatori di moda. 
certa stampa femminile) • 
grazie proprio ai partiti. al 
movlmenti femminili. ai sin
dacati, insomma alia dialettl-
ca democratica. Legge piu cht 
nel passato I quotidiani. accu-
mula informazioni attraverso 
la TV (75%) e la radio (57% K 

E* favorevole (il 53% coniro 
il 7% di contrarie) aU'unifi-
cazione sindaca'e. Rifiuta 
adesioni alia destra. avverten-
do di poter camminare an
cora, e piu in fretta. sul ter-
rano dello svlIupDO della dp-
mocrazia. Tanto e vero cha 
Ie sue esigenze di misure spe-
cifiche sono inquadrate nel-
I'ampio orizzonte di prowedl-
menti generali per 11 Paese. 

Che cosa urge, a suo pare-
re. oltre a quanto tra le n-
ghe ha gia chiesto. dalla piena 
occupazione al rifiuto della 
sfruttamento? Nuovi osnedalt 
(838*e), case per i lavoratorl 
(64%). scuole e asili (57%). 
case di riposo per I veechl 
(45%). Ecco le masse popola
ri. di cui le donne sono una 
componente, ecco 11 movimen-
to dei lavoratorl, di cui la 
donne fanno parte, premere 
per piu avanzati indirizzl po
litic!. economic!, sociali. «C# 
persino chi rimpiange — rao-
conta un'intervistatrice della 
Doxa — dl non poter rina-
scerc donna, ma in questa 
epoca, per studlare e darsl 
alia politica, per migliorare 
Ie cose. Da notare che que
sta b una casalinga con un 
marito laborioso e un figlio 
studioso». L'emancipata degll 
anni "70 6 anche questa ca-
salinga, che pu6 dare ad al
cuni molti dispiaceri e a tutti 
molte sorprese. , 

Luisa Melogranf 
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