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Ricorre oggi il cinquantenario della Giornata della Donna 

i temi attuali 
della nostra battaglia 
per V emancipazione 

II cinquantenario dell'8 Marzo trova le donne italiane impegnate in una battaglia per la propria emancipazione e per il progresso della nostra 
societa, che si articola in una serie di rivendicazioni e lotte coihplesse che abbracciano l'intero paese e impegnano diversi strati sociali. Abbiamo 
voluto dare, su questa pagina, un quadro sia pure sommario di questi problem!. Cio che in particolare, ci sembra, rende questo 8 Marzo diverso 
da quelli che lo hanno preceduto e il fatto che, attorno alia battaglia per la emancipazione, divenuta un fatto che impegna non piu gruppi di 
elite, ma milioni di donne, si vanno raccogliendo consensi tali che rendono unitaria Pazione rivendicativa: basti pensare al « Comitato di Asso-
ciazioni femminili per la parita di retribuzione » che raccoglie ben dodici associazioni femminili di ogni tendenza politica. L'ampiezza di questo 
movimento e i successi che esso va raggiungendo ne fanno una componente originate ed importante del movimento generate per il rinnova-
mento del nostro paese. Le donne italiane e tutti i lavoratori sono coscienti che ogni successo strappato dalla battaglia per l'emancipazione 
femminile incide nelle strutture stesse della nostra societa e rappresenta quindi una conquista di civilta e di progresso sociale per tutti 

Diritto al lavoro 
S I calcola che In popola-

zione femminile poten-
zialmente produttiva a-

scenda in Italia — su un to-
talc di circa 25 milioni di 
donne — a ben 16 milioni e 
mezzo. • Ma quanta di que
sto -Mfaoletizfrile 6:'<effettiva-
mente-'tfi'esente feul0Wercato 
del" lavoro? A'ppena tin ter-
zo: 6 milioni e mezzo! Que
sto dato e sufllciente ad il-
lustrare la portata di un fc-
nomeno gravissimo che elu
de il primo dei principi co-
stituzionali: quello del dirit
to al lavoro di ogni cittadi-
no, uomo o donna che sia. 

Perche se e vero che que
sto diritto viene calpestato 
non solo a nostro danno (i 
due milioni di disoccupati e 
i 3 milioni di sottoccupati 
stanno a dimostrarlo), e cer-
to che la donna, riceve il 
danno maggiore. Verso di 
essa. la negnzione del diritto 
al lavoro non si attua, in-
fatti. solo con l'impedire ohe 
mnsse sempre piu Iarghe di 
donne trovino posto nella vi
ta produttiva: i milioni di 
donne gia occupate sono sog-
gette a discriminazioni. pres-
sioni, illegality che limitano 
gravemenie il loro diritto. 

Prima fra tutte la scanda-
losa inadeguatezza della 
scuola professionale femmi
nile al gradn di specializza-
zione oggi necessario in tan-
te branche del lavoro (ina
deguatezza ammessa esplici-
tamente dallo stesso ministro 
Zaccagnini nella sua confe-
renza stampa del 27 novem-
bre scorso). Qui va ricorda-
dato che proprio con la man-
canza di qualiflca professio
nale, il padronato giustifica 
l'illegale mamenimento di 
larghi strati di maestranze 
femminili a qualifiche — e 
quindi a retribuzioni sala-
riali — inferior! alia realta: 

donne, cosl come ai milioni di 
uomini e giovani disoccupati, 
con rattunzione di un diverso 
indirizzo economico che crei 
nel paese nuove fontj di la
voro e di attivita. 

Parita salariale 

N ELL'AMBITO dello stes
so principio costituzio-
nnle che affermn 1'egun-

glianza dei cittadini rispet-
to al lavoro. si muove In sa-

Pensione alle casalinghe 
DODICI milioni di donne 

svolgono nel nostro 
Paese un'attivita di la

voro di enorme valore so
ciale, eppure non flguraun 
tra le lavoratrici: sono le 
donne di casa. 

La richicstn che il loro la
voro sia equnmente ricono-
scitito. che dia i suoi frutti 
— anchc in quella stagione 
della vitn nella quale tanto 
spesso In donna, dopo decen-
ni dedicati interamente alli> 
cure delln fnmiglin. si trova 
sola e sen/a aiuti — l»n un 
iiuiubbio fondnmento giuri-
dico e morale. Ed 6 per que
sto che suH'obiettivo della 
pensione alle casalinghe si e 
realizznta tina larghissima 
convergenza di forze, di con
sensi. di intenti. A partire 
dalle 800.000 flrme raccolte 
nel 1957 in calce alia petizio-
ne deirUdi per la pensione, 

per giungcrc alle numerose 
manifestazioni provinciali e 
nnzionali (si ricordi l'Assem-
blea nazionalc tenutasi a Ro
ma I'll novembre scorso, che 
ha riunito ben 4000 delegate 
ed ha riscosso le piu Iarghe 
hdesioni) e alia presentazio-
ne in Parlamento di quattro 
progetti di legge elaborati 
all'uopo da forze politiche 
diverse, non si pud non ri-
conoscere che questo proble-
ma oggi investe ormai in-
sienie a strati sempre piu 
larghi d'opinione pubblica. 
interi settori dello schiera- -
mento politico, nonche il mo
vimento femminile nel stio 
complesso, ponendosi conic 
uno degli aspetti dj punta . 
della emancipazione delta 
donna, aspetto su cui s'e rea-
lizzata la piu significative -. 
unita. 

Riconoscimento 
del lavoro 
delle contadine 

LA partita ha gia raccolto 
i suoi successi anche in 

.) un • campo • tradizionnl-
itiente dei piu • arretrati: 
quello delle campagne. In 
non poche province del nord 
le donne braccianti hanno 
ottenuto retribuzioni eguali 
a quelle dei braccianti uo
mini; mentre purtroppo di
sparity enormi permangono 
ancora in molte province e 
regioni. specie del Sud. Nel-
1'azietula conladina. nel suo 
complesso. e pert) quella che 
ancora comple - la piii grave 
discriminazione a carico del
le donne: quante centinaia 
di migliaia sono le donne, 

niogh di mezzadri, coloni, 
compartecipanti che. pur la-
vorando quanto e pi" degli 
uomini, sono definite casa
linghe. e non ricevono quin
di per la loro fatica ne com-
penso ne riconoscimento? 
- Le metzadre sono escluse 
dalla legge sulla tuteln del
la maternita, le braccianti 
(pensiamo particolarmente 
alle mondine e alle racco-
glitrici di olive) non godono 
di quel benefieio fondamen-
tale per la lavoratrice mn-
dre, che e 1'istituzione di asi-
li e di nidi per i bimbi e 
i ragazzi: anche nelle cam
pagne, dunque. rivendichia-
nio per le donne il raggiun-
gimento della parita. il rico
noscimento del lavoro fem
minile, l'estensione dei ser-
vizi di cui godono in certa 
misura. almeno. le lavoratri
ci della citta. 

auando pure 6 dimostrato 
ie In moltissimi casi la pra-

tica aziendale supplisce egre-
giamente alia mancanza di 
basi teoriche. 

E poi contratti a terminc, 
clausole di nubilato, illecite 
pressioni, mezzi coi quali si 
ottiene di privare la donna 
del suo posto di lavoro, al-
l'atto . del' suo matrimonio, 
quasi che !a formazione di 
una nuova famiglia e la cura 
dei figli non fossero interes-
se dell'intera societa, ma fat
to esclusivamente personate. 

Qualificazione professiona
le, dunque, possibility d'ac-
cedere a tutti | rami e i gra-
di della scala produttiva, di
ritto di esplicare compiuta-
mente nel lavoro la propria 
personaliti, ad ogni eta e 
condizione: ecco come si con-
creta il diritto al lavoro. 

Tale diritto pu6 esse re 
•oncretamente garantito alle 

cro.santa rivendicazionc del
la parita salariale. Iscritta 
da tempo ai primj posti del-
1'azionc sindacale, questa ri-
vendicazione ha conquistato 
masse sempre piu imponcn-
ti di lavoratrici e di lavoia-
tori, e ha ottenuto lusinghie-
ri successi. 

Successi — e questo sopra 
tutto in questi ultimi mesi 
— non piu riservati a pic-
coli gruppi di lavoratrici. ma 
a centinaia di miglinia di 
donne e di notevole portata 
economical tali, insomma. da 
cost it uire un cambiamento 
qualltativo. 

Si prenda ad esempio la 
lotta delle 300 mila tessili. 
conclusasi con miglioramen-
ti snlarialj che vanno dat 6 
al 1Z1 delle paghe; delle la
voratrici del settore calza-
maglin. che hanno visto n -
dotti del 50% circa gli scarti 
esistenti nelle retribuzioni. e 
di altri vasti settori di ma-
nodopera femminile: quel 
che appare dall'esito favo-
revole di queste lotte e che 
il movimento sindacale e 
femminile. ha battuto — o 
sta battendo — almeno in 
settori di fondamentale im-
portanza. il padronato sul 
suo obiettivo specifico. che 
era quello di negare una va-
lutazionc del lavoro fatta in 
base al valore del lavoro 
svolto dalle maestranze e 
non al sesso di queste. 

Vero e che in molti casi, 
gli industrial! abbandonata 
questa vecchia posizione. 
hanno tentato di stabilire la 
esistenza di una cosidetta 
parita relativa, a ciii anco
ra re le retribuzioni e i pos-
sibili miglioramenti. e che 
non e se non t'ultima veste 
dei loro pregiudizi sulla pre-
tesa inferiority della donna: 
il movimento sindacale e 
femminile non si lascera fer-
mare da questo ulteriore ac-
corgimento, giacch6 e chiaro 
nella coscienza d'ognuno che 
la rivendicazione della pari
ta salariale e una delle fon-
damentali del movimento di 
emancipazione, c un diritto 
il cui accoglimento 6 desti-
nato a incident sulla strut-
tura stessa della societa, ad 
affrettare la sua dennitiva 
cvoluzione. 

Riforma dei codici 
1 T A condizione di inferio-
' JLj riorita che e fatta alia 

donna nella societa ita-
Hana, trova piena espressio-
ne nella disparita che, a suo 
danno, i codici civili e pe-
nali sanzionano. Espressioni 
come patria potesta. rapporti 
giuridici tta i coniugi, adul-
terio, etc. hanno nella realta 

«• trovato esemplificazioni co-
: si concrete, e cosi tristemen-
• te famose. da non abbiso-

gnare di particolari spiega-
zioni. 

I nostri codici. che si ispi-
rano a principi in netto con-
trasto con la Costituzione, ed 
in vivo contrasto con il nuo-
vo costume che si va affer-
mando. contribuiscono in ma-
niera determinante al man-
tenimento di quella figura di 
donna — specie di eterna 
minorenne sociale — che per 
tutta la vita ha bisogno del
la tutela e della protezione 
maschile. Cosi delitti com-
piuti contro la stes«a fami
glia (tipico quello dcll'adul-

terio) vengono considerati in 
diversa • stregua a seconda 
se compiuti dal marito a dal
la moglie; cosi lo spinoso 
problema della tutela dei fi
gli e ancor oggi risolto a tut-
to svantaggio della mad re. 
anche quand'ella sia in pos-
sesso di requisiti civili e P<*r-
sonali (un'attivita lavorati-
va, un impegno ccntinuo ed 
clevato verso il figlio, un'in-
dubbia rettitudine morale 
ecc) che la pongono per-

(ettamente in condizione d» 
assolvere . alia importante 
funzione. " 

La rivalutazione della fi
gura giuridica delta donna. 
fclicemente iniziata con l'a-
pertura delle Giurie popola-
n e dei Tribunah per mino-
renni alle donne. va portata 
fino in fondo: garantendo lo 
accesso alia Magistratura. 
riformando i codici. secondo 
i principi di parita dei ses-
si. sanciti dalla Costitu-
zione. 

Orario unico 

S E M B R A esistere una 
contraddizione insanabi-
le tra i due aspetti del

la vita d'una donna inoder-
na: ia famiglia e il lavoro. 
Ognuno di noi sa, a sue pro-
prie spese, quanta fatica co-
sti conciliare le esigenze del 
lavoro e quelle dell'organiz-
zazione familiare, dovendo 
contare sulle sole nostre for
ze. II tempo sembra volare: 
e si che ci alziamo all'alba 
{• non ci corichiamo che a 

notte alta — sedici. diciotto 
ore di ininterrotta fatica. che 
non conosce spesso neppure 
il riposo settimanale. I ra
gazzi da mandare a scuola. 
la casa da tenere in ordine. 
il pranzo e la cena da orga-
nizzare. le sette-otto ore 
(quando non son 10!) da pas-
sare in fabbrica o all'iitricio 
e le interminabili ore che si 
sprecan correndo da un ca
po all'altro della citta. Que
sto s'gnifica che assai spes
so not. resta un minuto, un 
solo minuto di tempo da de-
dicare alia vita familiare ve
ra e propria: un pomenggio 
da passare coi ragazzi. una 
serata per andare ad uno 
spettacolo tutti insieme. qual-
che ora per seguire un figlio-
lo che mat sopporta lo stu
dio: e da dedicare alia nostra 
stessa persona. Per il riposo. 
lo svago. l'attivita cultiiralc 
e di studio, gli impegm so
ciali. 

Questo problema che ri-
guarda un numero sempre 
piu rilevante di donne e di 
famiglie italiane non puo piu 
esse re ignorato dalla socie
ta: la civilta offre mezzi ade-
guati a risolverlo. e \ a ri
solto senza indugio. 

A questo tema di cosi viva 
attualita e dedicata la confe-
renza nazionale < II lavoro 
della donna e la famiglia > 
indctta dall'Udi per il mese 
di aprile e che viene prepa-
rata in tutta Italia con una 
grande inchiesta di massa. 

II problema pud essere af-
frontato studiando particolari 
facilitazioni per le lavoratrici 
madn. applicando orari di ln-
voro ridotti — e il progres
so tecnotogico lo 'consente! 
— soprattutto nelle grandi 
citta dove le enormi distan-
ze fra abitazione e luogo di 
lavoro ingoiano spesso tre o 

rnu ore della giornata; rea-
izzando tutta una catena di 

servizi sociali — dai nidi e 
gli asili per i piccini ai do-
poscuola e centri ricreativi 
per i ragazzi. ai supermer-
cati rionali con orari specia-
h. alle mense aziendah. al
le lavanderie elettriche —. 
che permettano alia donna 
che lavoro (ed all'uomo) un 
risparmio di tempo e d'ener-
gie. da dedicare a) migliora-
mento delle proprie capacita 
tccniche, del proprio patri-

inoiiio culturale, della vita 
personale e sociale. 

Lavoro a domicilio 

U N proverbio tristemen-
te famoso (e. purtrop
po valido) in Italia di

ce: « fatta la legge, trovato 
l'inganno». Va da se che 
quando la legge tutela un di
ritto dei lavoratori, il pa
dronato, che in ogni caso non 
ha badato a mezzi per im-
pedirne l'approvazione, l'in
ganno lo trova subito (anzi 
ce l'ha pronto!) Questo e il 
caso della legge "- 264 sul
la tutela del lavoro a domi
cilio, che interessa nel no
stro paese ben 800.000 donne. 

Approvata dopo otto anni 
di lavori parlamentari, que
sta legge ha dovuto atten-
dere ben un anno e mezzo 
per divenire operante (tan-
to occorse infatti per l'ema-
nazione delle aorme di at-
tuazione) e di fatto essa non 
ha mai avuto una vera e 
propria applicazione: non e 
a/zardato dire che oggi, a 
distanza di due anni dalla 
sua entrata in vigore. la 
maggior parte delle lavoran-
ti a domicilio non e iscrit
ta nelle liste di collocamen-
to, non ha il libretto di la
voro, non fruisce di assisten-
zn medica e di altre previ-
denze. e pagata secondo le 
vecchie tariffe di fame — 
e non sulla base delle nuove 
tariffe contrattuali. 

E* di queste ultime setti-
mane uno scandalo clamo-
roso al riguardo: Ton. Ma-
risa Rodano e venuta in pos-
sesso di una serie di letterc 
ricattatorie inviate dai da-
ton di lavoro alle lavoranti 
a domicilio. nelle quali si in-
vitano quest'ultime a non 
iscriversi agli ufiici di collo-
camento. ma all'Albo arti-
giani (artigiana c infatti una 

lavoratrice 'tndipcndcritc. che 
paga le tasse sulla piccola 
azienda, versa ella stessa i 
contributi assistenziali etc.), 
pena la perdita delle com-
missioni. L'on. Rodano ha 
presentato in proposito una 
mterrogazione in Parlamen
to al ministro del Lavoro. m-
terrogazione alia quale si e 
nsposto promcttendo seven 
provvedimenti. Ma questi sa-
ranno presi dal nuovo go-
verno? Sta a noi far si che 
cio awenga. 

Accmto «/ titolo: m ttadi* 
di PkasM per la coapatt-
aumt -La pace*. Al centra: 
mn v**4n del pittare CafK 
dal tHolo -Uaa aadre del 
papoU-. 
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