
50 anni fa a Copenaghen la prima "Giornata della donna,, Dibattito a Roma 

Dovette intervenire il ministro 
per la prima donna avvocato 

— Signorina, la prego di al-
lontanarsi dall'aula... 

— Ma io sono tra gli esami-
nandi... 

Esitazione del professore, ri-
sate dei ncolaurcati. 

— Se lei non si allontana, 
sar6 costretto a sospendere gli 
esami... 

Cosi veniva accolta, a Ro
ma, ncli'aula in cui si svolge-
vano gli esami per procura-
tore, la prima donna italiana 
rhe si era laureata in giurispru-
denza. Piccola, fragile, con i ca-
pelli binnchi che le i l luminano 
il viso intelligente, ci ricorda 
lei stessa, divertita, le difficolta 
con le quali inizio cinquant'an-
ni fa la sua vita professionale. 

Eravamo agli inizi del seco-
lo, e ci fu bisogno di un in • 
tervento del Ministero perche 
alia nostra neola'ureata — figlia 
di un celcbre giurista — fos-
sero dischiuse almeno teorica-
mente le au l e 'de l Palazzo di 
giustizia. Almeno teoricamente 
abbiamo detto, perche in real-
ta, la prima donna avvocato 
italiana si limito, per molti an
ni, a collaborare nell'attivitE 
dello studio paterno. Nello 
stesso anno, in Francia, la quc-
stione delle donne avvocato 
andava davanti al Parlamen-
to, e furono Poincare e Vivia-
ni a perorare la loro causa. 
Marcel Prevost scriveva alia 
n ipo te < Ci sono donne ormai 
che seguono i corsi all'Univcr-
sita. Nel 1920 probabilmcnte 
vu ne saranno assai di piii ». 

Facile previsione: dopo le 
piomere, le donne che valicaro-
no la soglia delle universita 
and6 d'anno in anno crescendo. 
Erano, in Italia, poche centinaia 
al principio del secolo, erano 
gia 5.000 nel 1920. 

Esse costituivano tuttavia an-
cora una rarita; un fenomeno 
eccezionale che non dava certo 
un'impronta a quegli anni e a 
quelle scuole. Piu importante 
senza dubbio deve considerar-
si il fatto che gia a quell'epoca 
molti milioni di donne fossero 
immesse nella produzione: un 
censimento della Camera di 
Commercio di Torino Vercelli 
e Biella del 1009. rivela che. 
nel la zona, le donne costituiva
no il 34 per cento dei salariati 
dell'lndustrla. 

Sono di quegli anni le pri
m e violente lotte sociali alle 
quali partecipano le donne, per 
chiedere la giornata lavorativa 
di died ore ed un aumento di 
salario, vengono emanate allora 
le prime leggi per la difesa del 
lavoro femminile e minorile. 

S e milioni di donne lavorano 
nel le fabbriche e nei campi. so 
n o ormai decine di migliaia le 
ragazze di < buona famiglia > 
che, per bisogno economico o 
per passione umana, scelgono 
di uscire dall'ozio, ritenuto 
fino allora segno di dignita so-
ciale, e vanno a fare le maestre 
nei piii sperduti paesini della 
nostra campagna. 

II voto alle donne 
L'analfabetismo colpisce an-

cora la meta della popolazione 
adulta e sara considernto un 
atto di grande coraggio che da-
ra luogo a molte polemiche il 
fatto che Ton. Giolitti propon-
ga nel 1912 la estensione del 
tuff ragio universale anche a co
lon) che non sanno ne leggere 
n e scrivere. In occasione di 
questa rifarma elettorale. ver-
ra discussa anche in Paria-
mento, la questione del « voto 
alle donne» . Una proposta 
e un tentat ive assai d e -
boli per la verita, c' era 
stato anche qiialche anno 
prima con la proposta Luzzat-
to. Ma ora la questione torna 
di attualita e viene post a con 
maggior forza da Treves e T u -
rati, deputati socialist! che prc-
pongono un emendamento a l -
l'art. 1 del disegno di legge, 
emendamento che suona cosi: 
«Hanno diritto di voto le 
donne ». 

II relatore del progetto Gio
litti, on. Bertoloni, si dichiara 
comunque subito contrario al 
suff ragio femminile. Le sue 
argomentazioni, nel momento 
in cui il diritto di voto viene 
esteso agli analfabeti, non sono 
convincenti. Si parla persino 
di concedere il voto ad una 
parte soltanto delle donne «prt-
vilegiate per coltura o posizio-
ne tociale *, o di concedere lore 
soltanto il voto < amministra-
tivo », ma poi si prcferisce rin-
viare del tutto la questione a 
tempi « piu maturi >. Le argo
mentazioni sono le solite. che 
valgono ancora oggi per esclu-
dere l e donne — che so io? — 
dalla magislratura o dalla car-
riera diplomatica, il che d i -
mostra per lo meno mancanza 
di fantasia da parte di coloro 
che da cinquant'anni a questa 
parte contrastano, inuti lmen-
te, il progresso delle masse 
femminili . • 

« Ormai I'ilaliano —r s c r i v e 
va Anna Kuliscioff nel numero 
del 2 giugno 1912 della Difesa 
della Lavoratrici — per essere 
un giorno cittadino non ha che 
una sola precauzione da pren-
dcre: nascere maschio... Per-
tanto le donne restano nel l i m 
bo . Ma, escluse daWcsercizio 
diretto del voto. non percid e 
loro negato di pensare. di agi-
re, dl organizzarsi, di p r e p a -
rarsi, di preparare.~ Ormai la 
qutitione e posta irrevocabil-
inent*. E' entrata in Parla-

Una rlunlmic di lavoratrici a Iirrliiin Inloriui al 1!H)0 

mento e non ne usclra se non 
colla vittoria... >. 

Ci vollero ben 34 anni da 
allora, per6, perche le donne 
ottenessero finalmente i diritti 
politici, che rapprcsentano una 
tappa fondamentale per il loro 
progresso e la loro emancipa-
zione. Nel frattempo e'erano 
state di mezzo due guerre e il 
fascismo, e la donna che nel 
1946 otterra finalmente il di
ritto di porre la sua scheda 
nell'urna e assai diversa da 
quella che al principio del se
colo si era battuta per averne 
il diritto. 

II numero delle giovani 

iscritte alle scuole seconda-
rie era passato dalle 90.000 del 
1013 alle 301.000 del 1940. le 
iscritte aW'Universita aminon-
tavano ormai a circa 200 000 
di contro alle poche centinaia 
all'inizio del secolo. Le donne 
hanno invaso gli uffici e le 
scuole; durante la prima e la 
seconda guerra mondiale hanno 
dovtito, per necossita. ricopri-
re incarichi che erano sempre 
stati affidati agli uomini e se 
la sono cavata brillantemente. 
Durante la prima guerra mon
diale. per la prima volta le 
donne fanno le postine. e la 
cosa suscita tanto stupore che 

fioriscono attorno all'avveni-
rnento motteggi e canzoni vol-
garotte alciuie delle quali si 
canticchiano ancora a Roma. 
Ma quando, nel 1940. le ra-
gaz/e dtventeranno bigliettaie, 
postine. radiotelegraftste, nes-
suno si stupira piu. nonostante 
il fascismo avesse posto. per 
venti anni. gravi restrizioni al-
ravanzamento delle donne ne-
gli impieghi. Esse erano state 
escluse infatti dall'insegna-
mento della storia e filosofia 
nei licei. negli impieghi pubbli-
ci e privati. non potevano su-
perare il 10 per cento del per-
sonale e venivano totalmente 

escluse da una serie di concor-
si per i gradi superiori. Poco 
prima della guerra si venti 16 
persino una riforma scolastica 
che avrebbe dovuto escludere 
loro dalle facolta di medicina, 
ingegneria e giurisprtidenza. 

Ma i progetti non ebbero 
modo di giungere a termine: 
con la guerra si dovette obbli-
gatonamente fare posto alle 
donne nelle fabbriche. nelle 
.-.mole e negli uffici. 

Storia recente 
Quando. dopo la guerra. vie

ne finalmente esteso alle don
ne il diritto di voto, esse non 
vi giungono. come alciini vor-
rebbeio sostenere, totalmente 
imprepaiate La esperien/a at-
traverso la quale il nostio pae-
ê <* pa.ssato e di (pielle che niu-

tur.ino rapidamenle una gene-
ia/it»ue: una alupiota non in-
diffeiente cii donne ha condan-
nato il jegime fascista e lo ha 
fiincretamente coinbattuto. con 
le propaganda, con la lotta. con 
l'a/ione. Le cifre che si riferi-
scono a questo contributo dato 
dalle donne alia lotta antifa-
scista e antinaxista sono indi
cative: si tratta di 35 000 com-
battenti partigiane. di 5.000 
arrestate e condannate. di 3 000 
deportate. di 623 cadute e fu-
cilate. di 15 decorate di meda-
glia d'oro. 

11 resto e storia molto re
cente. 

Oggi le donne italiane pos-
sono essere ministri o- sindaci. 
conducente di taxi o avvocato. 
medico o dirigente di azienda. 
aichitetto o capitano di lungo 
coiso. Nelle universita le don
ne sono piu numerose degli 
uomini nelle facolta di mate-
matica. di biologia, di farma-
cia e in tutti i rami del grup-
po letterario. Rapprcsentano 
la maggioranza dei lavoratori 
occupati nelle attivita - com-
merciali e nei servizi, e la me
ta circa dei dipendenti dalla 
pubblica amministrazione. Nel 

settore deH'agricoltura si han
no in media 33 donne ogm 
100 uomini, nel settoie indu-
striale 28. 

Passi avanti importanti sono 
stati fatti in questi ultimi 
qtiindici anni sul piano socia-
le, nella difesa dei diritti del
le donne come lavoratrici. La 
maternita e stata affrontata 
con una legge tra le migliori 
dei paesi capitalistici. e il pro-
blema della parita salariale e 
oggi sul tappeto. 

La p:u elevata partecipazio-
ne delle donne alia vita poli-
tica e sociale del paese e stato 
uno degli elementi che senza 
dubbio alcuno ha favorito, di 
fronte alia opinione pubblica, 
il progredire della coscienza 
dei diritti e delle possibilita 
delle donne nella societa attua-
le. Molti pregiudizi perman-
gono, ma molti, innumerevoli , 
sono stati spa/zati via in questi 
ultimi ciiHjuanta anni. e il me
nto fondamentale senza alcun 
dubbio spetta al movimento 
operaio che ha saputo fin dal 
lontano inizio del secolo in-
scrivere nel suo programma la 
lotta per la emancipazione del
la donna. Questa carica « popo-
lare», di vigorosa denuncia 
sociale che ha permeato di se, 
fin dal suo sorgere, il movi
mento femminile italiano. gli 
ha consentito di mantenere 
sempre larghi contatti con le 
masse senza cadere in forme 
di femnunismo. tipiche di al-
tri paesi e di altre situazioni. 
e di raggiungere tuttavia in un 
periodo di tempo relativamen-
te breve, importanti successi. 
In questo secolo apertosi sotto 
l'insegna del progresso, e cer
to che anche le donne italia
ne. volgendosi indietro a ce-
lebrare quest'anno il cinquan-
tenario della loro Giornata In-
temazionale. non possono fare 
a meno di considerare con una 
punta di legittimo orgoglio il 
cammino percorso. 

M. M. 

L êmaneipazione 
e restata 

fuori della sala 
Interesse e limiti di 
nizzato da l le donne 

Un singolare processo alia 
stampa, condotto sia pure con 
garbo, ma senza risparmio di 
battute polemiche anche ac-
cese, si e svolto nei giorni 
passati in un teatro romano, 
nel corso di un dibattito or-

- ganizzato dal Centro italiano 
femminile (donne cattoliche). 
Tema del dibattito: « Le don
ne i giornali >, e le domande 
che il convegno rivolgeva al 
pubblico erano queste: La 
stampa italiana conosce e va
luta la dignita della donna? 
I suoi problcmi attuali? La 
sua vita quotidiana? Le sue 
aspirazioni? Domande. come si 
vede, impegnative, che hanno 
avuto risposte contraddittorie 
e vivaci da parte dei giorna-
listi (uomini e donne) c di 
altri presenti al dibattito. 

Donne bambole 
o strumento di piacere 

Nella relazione introduttiva 
sono stati sottolineati, come 
primo elemento, l'importanza 
della stampa e il compito d ie 
essa ha di registrare fatti e 
costumi. Purtroppo, e stato ri-
levato, per quanto riguarda la 
donna troppo spesso i giornali 
tendono a registrare solo la sua 
funzione « strumentale ». Essa 
viene spesso considerata uno 
strumento nelle mani dell'uo-
mo, strumento di piacere o 
strumento elettorale: piu bam-
bola che donna; e si calpestano 
cosi la sua dignita e la sua per-
sonalita, al cui rispetto ha di
ritto. 11 fatto e che si parla 
quasi esclusivamente di donne 
perchd « dive » o perche pro-
tagoniste di scandali, mentre 

I grandi personaggi 
femminili NORA da "Casa di bambole,, di Ibsen 

N o n h la moglle fellce dell'avv. Hclmer, 
che la vezzeggia come una bambola. Crea-
tura plena di gioia di vivere, di gaiezza e di 
risate, ha saputo creare della tua casa un 
nido all'apparenza al riparo di ogni tempesta, 
ma ella ha un segreto di cui al tempo stesso 
ns e orgogliosa e impaurita. 

Anni fa, dopo poco tempo che era una sposa 
felice in attesa del suo primo bambino, i| ma-
rito le si e ammalato di una malattia grave 
e all'apparenza di difficilissima guarigione: 

solo una lunga permanenza al caldo sole ita-
taliano gli avrebbe permesso di vivere. Ma per 
far questo occorrono molti soldi: Nora ha esl-
tato davanti al suo amore per il marito, e 
ha preso a prestito da un usuraio, it signor 
Krogstad, la somma necessaria falsificando 
la firma del padre. Ora, da anni, sacrificando 
le ore al sonno e agli svagh), lavorando di na-
scosto dal marito, sta pagando a rate i| gros-
so debito. 

La nomina dl suo marito alia direzione di 
una banca cittadlna riempie Nora di felicita: 
finalmente il grosso debito finira di essere 
un incubo per lei, la vita famitlare uscendo 
dalle ristrettezze dove ha naviqato fino ad ora 
le permetteranno di fare delle economic e di 
estlnguerlo al p!0 presto. 

Nella banca dove e stato nominato direttore 
suo marito e impiegato Krogstad, Cuomo dal 
passato equivoco che le presto il denaro oc-
corrente per la guarigione di suo marito. Co. 
stui arriva a minacciare Nora di svelare a suo 
marito il segreto del prestito se ella non riuscira 
ad ottenere per lui un buon posto direttivo al
ia banca. Nora invano cerca di intercedere 
verso il marito a favore dello strozzino: Hel-
mer, che non lo stima affatto gli ha gia fatto 
recapitare una lettera di licenxiamento dal-
I'ufficio e a niente servono le preghiere e le 
intercession! a suo favore tentate da Nora. Ad-
dotorata essa non sa piQ cosa fare, non riesce 
piO a giocare con I suoi bambini, e affranta 
e distratta, pensa perfino di darsl la morte 

per liberare cos) da ognl rcspqnsabilita suo 
marito, perche nel caso si venitse a sapere, 
il suo gesto egli ne avrebbe la camera rovl-
nata. 

Da! ritorno da un ballo di Capodanno, Helmer 
trova nella cassetta delle lettere un biglietto 
di Krogstand che lo ricatta. La sua reazione 
e un colpo per Nora. Helmer abbandonata la 
maschera del marito innamorato. inveisce con. 
tro di lei. preoccupato solo di salvare l| suo 
buon nome dallo scandalo: • Hal rovinato tutto 
il mio avvenire — la accusera Helmer. Sono 
rovinato per colpa di una donna senza prin-
cipi, peggio ancora una criminate! Davanti 
agli occhi del mondo bisogna far credere che 
fra noi sia tutto come prima. Ma educare I 
nostri figli. no, questo non te lo permetto! ». 
Nora e addolorata per aver scoperto in suo ma
rito, cosi disperatamente amato, un anlmo cosi 
meschino e quando giungera un'altra lettera 
nella quale si rinuncia a| ricatto, lei ha gia 
preso la decisione: abbandonera la sua casa 
e i suoi figli per isolarsi e tentare di diven-
tare una creatura cosciente del suo essere e 
del suo destino. Helmer cerca di trattenerla 
parlandole di se stesso e dei bambini. « Come 
sono in grado io di educare I bambini? — dira 
Nora — Prima di tutto e'e un'altra cosa da 
fare: devo educare me stessa. Quando ero 
con papa, egli mi comunicava tutte le sue idee, 
e io. allora. pensavo come lui. Mi chiamava 
la sua bambola e si divertiva con me, come 
io con le mie bambole. Dopo sono venuta a 

star con te, tu sistemavi ogni cosa secondo 
il tuo gusto, e cosi non ebbi altro gusto che 
il tuo. Ho sentito per la prima volta nelle tue 
parole stasera di aver vissuto per otto anni 
con un estraneo, dal quale ho avuto tre figlio-
til > Nora affranta se ne va. Cerchera altro* 
ve di riflettere su se stessa e sui suoi pro-
blemi: lavorera e cerchera di diventare una 
creatura umana. 

Piccola storia della stampa femminile 

Col fascismo donne "eroiche., ed evasioni erotiche 
Con Vaccento del fascismo, 

la stampa - For xcomen only » 
s-ub\sce un patiroso decadtmen-
to. Tutte le Unee e tutti i con-
tcnuti. di frivolezza ed inutilita. 
di cui abbiamo parlato nelle 
puntaie preefdenti. siibucono 
un ulteriore anchilosamento che 
le flssa nelle forme della put 
apcrta banalxta e disedncazionc 

Vi e. da un lato. orrio. il fa-
tastizzarsi dei ptornali firnco-
nosctbile. ad esempio. • Corde
lia : nel bruttissimo volto da 
regime), dove compare un 
- nuoro • ideate di donna: un 
falso Ideate dt donna forte, pa-
triottica, eke trova molto • hel
lo - fin questi giornali. natural-' 
mente) fare tanti floli p*r il 
duce e molto • divertente • ab-
bracciarc — di ritorno da quella 
guerra • che ha dato alVltalia il * 
juo Impero - — il propHo uomo 
- reso cieco - il proprio uomo 
the era partito - bello e forte 
nella sua divisa di mihtp. con 
nel volto tutta la maschia fie-
re:za della razza, con tutto Tor. 
poplio della sua catniria nera, 
delle sue fiamme nere.„»; e la 
retorlca miserablle con cui it 
regime pretendeva di parlare «! 

cuorc della donna italiana. alia 
quale si prcpaTara a far vtr-
sare di piii che • sette fiaschi 
di lacrime amare -. 

Di pari passo con questo 
pseudo-idrale dl donra sparta-
na. e spmta al ma^simo anche 
la propaganda contro la liberc-
:wne e I'inserimento sociale 
della donna Infatti. la donna 
- che riiolc il fascismo. Vesem-
pio nobilc e grande per 21 mi
lioni di donne italiane. t quella 
che non esercita nel eampo ma-
schile rani diritti di problemc-
tica lililtfd ma. racchiusa nella 
sua sqnisila femmtniltta. tende 
• fiera ' e • rnoluta * al grande 
.tropo prr cui ^ nara: es*ere la 
tompagna c il contronto del-
Vuomo. essere la madre • nobi-
le » e ' forte - p«*r gli uomini 
di domani ~ (Cordelia. 1939t E 
ria di questo passo: i figli. sono 
i fiori della stirpe: le mostre. 
jono le mostre della bonifica: 
n.cntrc * un'era di rtace. di la-
roro e di ricche:;a si pre para 
per noi. prr i nostn figli • (Era. 
Jf-33): niente, nrllinrredibile 
incoscirn-c di questi giornali. 
traspare della vita dolorosa e 
brutale di quegli anni, nemme-

no tin filo di ansia o di avrer-
t.mento parte da essi. proprio 
mentre una sanguinosa sciagura 
sta per abbattersi sul paese. 

Meglio diffondersi sul piacere 
e Veleganza di andare in bici-
cletfa: gib. perche quella era 
enche • Vora della bicirleffa -. 
rtafo • il diriefo di circolarionr 
aelle mifomobfli, il cm alto si-
pniUcato e noto a tutti. - (COT-
«Yl:a». 

Dall'alfro laro. orranfo alia 
stampa femminile fascistizzata. 
.<i afferma con ricistimo suc-
cctso la grande stampa di era-
sione, tmperniata sul dirismo e 
'.erotismo. completamente arul-
<J dalla realta 

E~ tl momento del tnonfo di 
' Sorella •. il periodico di Rtr-
zoli. stampato in romantico co
lor azznrro, che arriva a toccarc 
pnnte avanzatissime di diffnsio-
r.e. I^a diseducazione femminile 
(e maschile) che ha al suo at-
firo questo seitimanale. e cer-
tamente di conildererolissima 
rnrirn: n collaborano firme im
portant! — basti cifare i nomx 
di Barchrlli. di .Alraro. di Lucio 
Ridenti. Saponaro. Lanocita, Ma-
rotta e, naturalmente Marinetli, 

D".4mbra Mura c Carola Pro-
>prn ' Rizzoh pagara alte cifre .. 
— ed e nn periodico quasi es-
senzialmente di narrativa e di 
:llu<rrarioni; ma, se ci leviamo 
tanto di cappello davanti al bel-
l italiano di Bccchelli. non pos-
siamo fare a meno di n le rar f 
j ' tefro squallore del panorama 
che offre la rirwra II divismo 
fj(tsperato fabbonda tl nudo c 
quasi nudo femminile. in pose 
che voghono essere conturban-
U e sono soltanto ndicole) e 
purameme m funzione di qnel-
Vacceso eroUsmo — falso, da 
cascame del dannunzianesimo 
— che permea il setf.manale e 
ne costituisce — nel generale 
decadimento di ogni valore. ii-
pico del periodo fascista — il 
fattore primo di successo Era 
Vepoca in cui F. T. Mannetti 
desenreva tl • fureente desi-
deeerio • (!) degli amanti e sot-
toponeva alle leftrici di - So
rella -, per la loro deltzia. bra
ni di questo tenore: »Sei leg-
gcra ardente pallida luna tutta 
lanaiiore e fremiti. Calda ri-
branone di una came bianca 
biancore che brncia d'ardore 
bianco e di jparcnteroH delizie 

la nurale gelosa dei pi;.n e dei 
reli sensualt . Pallida Pallidis-
"irna. Assolu'o del pallore». 
f.Yorelia. apnle 192S). 

Esce da questo chma di ce-
rebrale e arttficiosa sensualitd. 
un ideale di donna non meno 
detenore di quello fascista. un 
ideale di donna verso la quale 
e d'obbltpo it disprezzo - So
rella • e it classico esempio di 
Q omalc ' per donne ~ scritto da 
uomini appositamente per mrui -
care in esse una morale da uo
mini — da majchi. per la pTe-
cisione — che soggioghi la don
na e la tenga costantemente al 
Urello di arrenderole concubi-
na. perche qui iforia. menfa-
bilmente, tl mito della casta 
Susanna — signora del focola-
rc — di offocenfeira memona. 
Cosi la stampa d'erasione. ab-
bondantemente finanzicta. pote-
ra andare d'eccordo con gli slo
gans fascisti: crzt. ad un certo 
pun'o — e proprio m questa 
concorrenza diseducatira nei n -
guardi della donna — i due capi 
della catena arrircno fclicemcn-
re a saldarsi. 

Tipici exempt di questa mo
rale da uomini sono i * consi

gn • che ' Sovella » ammanni-
sce alle sue incaute lettrici: 
* Se tuo marito ti tradisce una 
rol*a. perdona Se li traduce 
due volte, perdona. Se ti tradi
sce iniHe rolre. perdona. L'amo-
re di tuo manto per te sara 
sempre diverse dall'amore che 
egh ha per le altre donne: e in 
questa differenza sta tutta la 
tua forza .. -; e ancora: - Se ti 
cecorgi che a tuo marito piace 
una donna che tu conosci. pre-
tcntaghela. portaghela in ccsa. 
pTeeipita pli erenti Enteral un 
buon numero di giornr.te cstio-
se. fatte per lui di esasperanie 
attesa •: dore se non e'e Vcpo-
teosi apcrta dell'adulterio mc-
schile. poco ci manca 

Sullo stesso stile, anche se piii 
vivace e con un certo qual 
'humour^, e tl celebre -Gran
di firme'. diretto da Pitigrilli, 
con la sua non meno celebre 
' Signonna grendi firme - e il 
suo staff di uomini di lettere 
come collaborafori; ma la for
mula non cambia Molfo sesso. 
molto dirumo. qiialche ameni-
tii ecco fatto un giomale per 
dcrme <file E F 

MsrU Rosa Calderont 

un dibat t i to orga-
cattoliche del C I F 

solo saltuariamente i giornali 
si occupano (anche se in que
sti ultimi tempi e stato com-', 
piuto qiialche passo avanti) di 
quelle che vorremrno definire 
le « ((uestioni femminili»: co
me il lavoro, in casa e fuori, la 
parita di salario, lo scandalo 
dei licenztamenti all'atto del 
matrimonio, l'apertiira delle 
earriere ecc. 

Autocriticamente, si 6 voluto 
. sottolineare che parte della col. 

pa di tale situazione e delle 
donne stesse. E basterebbe a 
dimostrarlo questa cifra. In Ita
lia, ougi. dei cinque milioni di 
copie stampate dai giornali 
quntitliani solo il 18 per cento 
e letto da donne (quasi esclu
sivamente nelle eitta) ed e 
quindi naturale che esse man-
chino anche di quel minimo di 
informa/ione che i giornali pos
sono dare. Ma e anche vero, si 
e detto nel dibattito, che i gior
nali sono « difficili », e che il 
livello ctilturale e basso. 

Al contrario, i rotocalchi ven
gono letti dalle donne nella 
proporzione di circa il 60 per 
cento delle copie e il contri
buto di questo tipo di stampa 
alia comprensione dei proble-
mi della casa, del lavoro, del 
vivere normale di ogni giorno 
potrebbe e dovrebbe essere piii 
ampio. 

Cntiche assai vivaci sono 
state rivolte ai grandi giornali 
femminili (tipo Grazia e Aii-
nabella) e ancor piu ai fotoro-
manzi a « fumetti ». Critiche ar-
gomentate, ma che rivelano in 
pieno la loro astrattez2a dinan-

'zi all'evidente carattere specu-
lativo che ha 1'editoria in que
sto campo. 

C'e stato chi ha fatto giusta-
mente osservare che la posizio-
ne della donna e strettamente 
legata alia situazione politica. 
Basti pensare che aU'indomani 
della Liberazione, e dopo che 
fu stabilito per legge il diritto 
delle donne al voto (equo ri-
conoscimento e non graziosa 
elargizione, contrariamente a 
quello che un noto giornalista 
ha voluto affermare), si cred 
un fronte unitario femminile 
del quale facevano parte donne 
di diverse e opposte opinioni 
politiche. Anche grazie a que
sta unita si ebbe l'entrata del
le donne nelle Corti d'Assise, 
elemento che costitul un valido 
contributo per la parita tra i 
due sessi. Ci sembra neccssa-
rio far rilevare come la richie-
sta avanzata al Parlamcnto, per 
tale riconoscimento, portasse la 
firma di due deputate: 1'una 
comunista, l'altra democristia-
na. A questo periodo di unita 
e di lotta del fronte femminile, 
per l'affermazione della perso-
nalita della donna, segui un 
periodo di stasi e poi di rot-
tura, cosi come avvenne per il 
fronte dei partiti. 

La « tavola rotonda » 
di "Noi donne** 

Se l'iniziativa, presa dal CIF, 
di organizzare questo dibattito 
e senz'altro da salutare come 
positiva, e doveroso pcr6 ri-
cordare che un ineontro per 
esaminarc la posizione della 
stampa nei confronti della 
donna era gia stato indctto nel 
maggio scorso, dal settimanale 
femminile iVoi donne. sotto for
ma di < tavola rotonda ». Alia 
iniziativa del giornale deH'UDI 
si deve riconosccre una estre-
ma concretezza, che troppo 
spesso e mancata nel dibattito 
organizzato dal CIF. 

Al coraggio dimostrato dalla 
organizzazionc cattolica nel pro-
muovere il dibattito e nell'e-
nunciare le carenze che la stam
pa ha nei confronti della don
na e dei suoi problcmi, non e 
seguita da una altrettanto co-
raggiosa ricerca delle cause che 
sono aU'origine di tali carenze. 

Dibattito di eltie, quello del 
CIF, e un po' troppo salottiero: 
come e usanza dei buoni salot-
ti di certi problemi che scot-
tano si parla cost, ma solo per 
allusioni. Con la scusa di non 
voler fare del deprecato « suf-
fragettismo » e di r.on voler an
dare al di la dei termini fis-. 
sati dal tema, si sono voluta-
mente lasciate fuori dalla porta 
le questioni fondamentali del
la vita femminile italiana di 
oggi: come, ad esempio, tutto 
cio che nguarda 1'entraU della 
donna nella produzione, e le 
conseguenze che questo feno
meno ha nella eeonomia e nel 
costume. 

Non 6 stato quindi un caso 
fortuito se nel corso deirintero 
dibattito — ove si escluda lo 
intervento della socialista Del 
Re — ncssuno ha avuto il co
raggio di pronunciare la parola 
« emancipazione », quasi che es
sa scotti in boeca a del catto-
lici-
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