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La terza Conf erenza delle donne comuniste 
r-

Longo reca il saluto del Comitato 
centrale sottolineando il caraHe
re della lotta delle donne per la 
emancipazione come questione 
essenziale del rinnovamento de
mocratic^ della societd italiana 

La 3. Conferenza nazio-
nale delle donne comuniste 
si e riunita ieri mattina al 
t c a t r o Eliseo di Koma. 
Sul palco, adornato con 
molta eemplicita da belle 
piante di fiori, ha preso po-
sto la presidenza eletta 
dalle delegate. Essa e com-
posta dai compagni To-
gliatti, il quale era ieri as-
sente dalla seduta per
che lievemente indisposto, 
Longo, dagli altri compa
gni della Segreteria e della 
Direzione del partito, dalle 
compagne Nilde Jotti , re-
sponsabile della Sezione 
femminile centrale, Marisa 
Rodano, presidente della 
UDI, dalle compagne che 
fanno parte del Comitato 
centrale, della Commissio-
ne centrale di controllo e 
della Sezione centrale fem
minile. da Rina Picolato, 
da Camilla Ravera, dal 
Segretario della FGCI Hi-
no Serri, da Vera Vegetti, 
responsabile delle ragazze 
della FGCI, da compagne 
rappresentanti delle orga-
nizzazioni sindacali e di 
massa, da numerosi segre-
tari di Federazioni comu
niste, dalle proLsse Dina 
Bertoni Jovine, Masucco 
Costa e Ada Marchesini 
Gobetti. 

Alia presidenza vengono 
inoltre e l e t t e Jannet te 
Wermersh, che dirige la 
delegazione del Parti to co-
munista francese, la com-
pagna Tomsic, che dirige 
la delegazione della Lega 
dei comunisti jugoslavi, e 
la compagna Hortensia Go
mez, deU'esecutivo nazio-
nale della Federazione del
le donne cubane. 

E' stato inoltre annun-
ciato che, per il ritardo 
nella concessione dei visti, 
le delegazioni del PCUS e 
del Parti to operaio unifica-
to polacco non hanno po-
tuto intervenire in tempo 
alia Conferenza. 

II compagno Luigi Lon
go. che ha assunto la pre
sidenza effettiva della pr i 
ma seduta, ha detto che 
la conferenza e chiamata 
a discutere essenzialmen-
te della questione della 
emancipazione della don
na. nel modo come si 
presenta nella at tuale fa-
se di sviluppo della so
cieta italiana. Sono le con-
dizioni create dal predomi-
nio monopolistic^) su tutti 
gli aspetti della vita socia-
le, che pongono in termini 
e dimension! nuovi tutti i 
problemi dell'emancipazio-
ne femminile. L'entrata di 
nuove masse femminili 
nella produzione pone, con 
urgenza ed acutezza, non 
solo il problema del posto 
della lavoratrice nella fab-
brica. dei suoi diritti sala-
riali e sindacali, ma del 
posto della donna nella fa-
miglia e nella societa. 

Si tratta di affrontare i 
molteplici e complessi pro
blemi delle trasformazioni 
che devono aver luogo nel
la organizzazione del lavo-
ro e della famiglia. nella 
societa civile, i problem! 
dei servizi civili e social], 
dell'assistenza e dell 'edu-
cazione dell'infanzia. della 
formazione culturale e 
professionale delle nuove 
generazioni: problemi che 
pongono 1'esigenza di libe-
rare la lavoratrice e la 
donna in generale dalla 
schiavitu della casa. Quan-
do noi parliamo di queste 
esigenze. ha aggiunto Lon
go. da par te cattolica ci si 
accusa di voler a t tentare 
alia csant i ta della fami
glia >. Noi non attentiamo 
a niente; prendiamo sol-
tanto coscienza delle m:=e-

rie, delle ingiustizie e del
le sofferenze che gli attuali 
ordinamenti civili e sociali 
creano per la donna e la 
famiglia in generale, e ci 
proponiamo non certo di 
distruggere la famiglia, ma 
anzi di liberarla dei mali 
che oggi l'insidiano, met-
tendo su basi nuove, mo-
derne i rapporti tra i com
ponen t la famiglia. spaz-
zarido via ogni privilegio. 
salvaguardando la liberta 
e la dignita della donna, 
gli interessi preminenti dei 
figli. 

Per questo noi coneepia-
mo la lotta per l'emancipa-
zione femminile, oggi. co
me parte integrante della 
battaglia antimonopolistica 
e per uno sviluppo demo
c r a t i c della societa, come 
parte irrinunciabile del 
rinnovamento democratico 
e socialista di cui ha biso-
gno il nostro Tr.ese 

Longo ha quindi osser-
vato che la Conferenza c?i 
riunisce mentre e in atto 
mi esperimento nuovo nel
la direzione politica del 
Paese, con la formazione 
di un governo di centro si
nistra. Noi consideriamo, 
egli ha detto, d ie questo 
esperimento puo. a deter
minate condizioni, avviare 
a una reale svolta a sini
stra di tutta la politica ita
liana. Essa pero non potra 
esservi se non si affronta-
no e risolvono anche i mol
teplici e complessi proble
mi della emancipazione 
femminile. Le posizioni 
che su questi problemi as-
sumeranno le parti politi-
che e il governo li enratte-
rizzera politicamente e so-
cialmente. 

Sappiamo, ha proseguito 
Longo, che la preparazione 
della Conferenza non e sta-
ta facile e che ha rivelato 
ritardi e lacune. Ma il la-
voro svolto e stato grande 
e notevoli sono i risultati, 
poiche i dibattiti prcpara-
tori hanno consentito non 
soltanto alle donne comu
niste, ma alle organizza-
zioni del partito. nel loro 
insieme. di prendere mag-
giore coscienza dei proble
mi e delle esigenze del la-
voro tra le masse femmi
nili. La Conferenza dovra 
servire a dare stimolo e in-
dicazioni perche le defi-
cienze che permangono 
siano rapidamente e com-
pletamente superate. In 
particolare, essa dovra ser
vire a far penetrare in tut-
tc le nostre organizzazioni 
una maggiore consapevo-
lezza che il lavoro tra le 

donne non e un compito 
esclusivo delle donne co
muniste. ma di tutto il 
Partito, di tutti i compa
gni. E' stato detto dal com
pagno Togliatti, ha affer-
mato Longo concludendo, 
che la democrazia ha biso-
gno della donna e che la 
donna ha bisogno della de
mocrazia. La battaglia de-
mocratica e entrata. ogsi. 
in una fase decisiva. nella 
fase della lotta per la svol
ta a sinistra. Un momento 
importantissimo di qupsta 
lotta saranno le elezioni 
amministrative del prossi-
mo giugno. Anche per que
sto. i lavori della Confe
renza acquistano un'impor-
tanza particolare 

Alia tr ibuna e poi snlito 
il compagno Di G'ulio. il 
quale ha rivolto alle dele
gate il saluto dei compa
gni della Federazione co-
munista romana. A questo 
punto. la compagna Jotti . 
salutata da un vivo applau-
so rieH'assemblea. ha jnizia-
t 0 la sua relazione 

Nilde Jotti: la ia di emancipazione 
determinante per una reale svolta a sinistra 

/ dati sullo sviluppo delV'occupazione femminile in Italia — La crescente contraddizione tra Vorganizzazione sociale e il lavoro 
svolto dalla donna — / problemi della morale, della famiglia e del costume nelVattuale societa — L'impegno nella difesa della pace 

I sette anni passati dalla 
secunda conferenza nazio-
nale delle donne comuni
ste — esordisce la compa
gna Jotti — sono gli anni 
del < miracolo eeonomi-
co >, dell'impetuoso svi
luppo dell'economia italia
na. del raHoizato ilominio 
dei grandi monopoli. del 
surgere di nuove Industrie 
piccole e medie, di crisi 
della agricoltura. L'asse 
dell'economia del paese si 
sposta deeisaniente dal-
ragricoltura all ' industiia. 

Questi sette anni. che 
avrebbero, secondo le illu
sion i di molti uomini poli-
tici, dovuto dare un colpo 
niortale. con l'aumento del 
benessere. alia for/a del 
movimento operaio italia-
no, sono stati invece, insie
me, gh anni della riscossa 
operaia e di grandi lotte 
unitarie che hanno spes-
so piegato il potere dei pa
droni. Ed ecco che. ilopo 
aver tentato invano lo 
sbocco politico fascista nel 
'60. malgrado il « miracolo 
economico, malgrado i eon-
clamati boneflci ottenuti 
da 15 anni di governo cle-
ricale. oggi la borghesia e 
costretta a riconoscere che 
la vecchia strada non le 
serve piii. II partito della 
DC riconosce la necessita 
di una < revisione cri-
tica > della sua politica. 
riconosce la esistenza di 
problemi leali insoluti. 
e. sulla base di un pro-
gramma che cerchi solu-
zioni a tali question!, r i-
cerca un accordo con il 
PSI. cine con una parte del 
movimento operaio di ispi-
razione marxista. Noi co
munisti, che in questi an
ni siamo stati l'anima del
le lotte del popolo italin-
no, non possiamo non sen-
tire quanta parte di sne-
cesso nostro vi sia nella 
creazione del governo di 
centro-sinistra. per quan-
to non ci sfugga la mano-
vra della borghesia per 
rompere l'unita e la forza 
dei lavoratori. Ma se ab-
biamo coscienza che la 
lotta sara pin diflicile. sap
piamo anche che essa oggi 
si svolge su un nuovo ter-
reno. pin favorevole. che 
noi stessi abbiamo prepa-
rato 

Seimilionidi 
donne lavoraf rici 

Surge per noi a questo 
punto la domanda: in que
sto profondo rivolgimenlo 
che peso hanno avuto le 
donne italianeV Possiamo 
aHermare senza esitazioni 
che una delle spinte piu 
profonde al rinnovamento 
della societa e sorta pro-
prio dalla realta nuova del 
niondo femminile. in acu-
to contrasto con il vecchio 
assetto delle cose. Grandi 
mutamciiti sono avvenuti 
in questi anni. Secondo i 
dati dell'Istituto centrale 
di statistica, dal 1955 al 
1061 il numero delle don
ne occupate aumenta di un 
milione 157 mila. Di (|iie-
sto 1.157.000, 520 mila don
ne entrano neU'industria. 
391.000 nelle attivita t t r -
ziarie, 245 000 neH'agnci'l-
tura. Al 20 giugno del 1961 
le donne occupate. per un 
totale di circa sei milioni 
di lavoratrici pari al 27ro 
di tutta In mano d'opera 
occupata. risultano cosi ri-
parti tc p^r settori di atti
vita: 1 R33 000 nelTagricol-
tura . 1835 000 neU'indu
stria. 2 043 000 in altre at

tivita (terziarie, professio
nal!. eec.). Nell'agricoltu-
la, secondo le rilevazioni 
deiri 'tlicio dei cotitributi 
unilicati, le donne aumen-
tano di 96.000 unita nel set-
tore dei salariati e brac-
cianti, contro la diminuzio-
ne di 129.000 unita lavo-
rative maschili; aumenta-
no di sole 963 nel settore 
dei piccoli coloni contro 
un aumento di 6.500 unita 
maschili; diminuiscono in
vece di oltre 300.000 nel 
settore dei piccoli coloni e 
me/ /adr i contro una dimi-
nuzione di 227.000 unita 
maschili. 

Una caricci 
di ribellione 

Questi spostamenti al-
l'interno del settoie del
la agricoltura presentano 
notevoli diilerenze regio-
nali, che distinguono il 
Nurd, dove la diminuzio-
ne dell'occupazione fem
minile in agricoltura e ge
nerale in ogni settoie. dal 
centro d'ltalia, dove l'oc-
cupazione femminile au
menta fra i salariati e di-
minuisce fra i piccoli co
loni, i coloni e i mezza-
dri, e dal Mezzogiorno, 
dove aumenta fortemente 
fra salariati e braccianti, 
e anche fra piccoli coloni, 
mentre diminuisee fra co
loni e mezzadri. 

Per avere un quadro 
complessivo della occupa
zione femminile. occorre 
tenere presente anche 843 
mila lavoratrici stagionali, 
secondo la cifra raggiunta 
nel corso del 1961. cifra 
che presenta quasi costan-
tementc un aumento di 100 
mila unita rispetto all'an-
no preccdente. Aumenta 
altresi fortemente il nu
mero della mano d'opera 
femminile occupata al-
l'estero: nel '59 la media 
aunuale era di 58.000 uni
ta. nel '60 di 61.000. nel 
•61 di 68.000. Addirit tura 
e>plosivo e poi l 'aumento 
del lavoro giovanile: le 
apprendiste in tutti i setto-
ri deU'economia. ail esem-
pio, passaim da 104.819 
del 1950 a 260.277 nel 1961. 
pari al 63% di tutte le ap 
prendiste occupate In 
aziende a carattere indu-
striale. Anche dall 'aridita 
delle cifre. si discgna un 
quadro imponente di svi
luppo della occupazione 
femminile. pure se nd uno 
sguardo piu nttento csso 
piesenta ancora limiti no
tevoli. Le donne immesse 
nel proresso prodnttivo so
no soltanto il 44.8% di 
tutte le donne in eta di la
voro: infatti. contro 6 mi
lioni 700 mila lavoratrici. 
le donne casalinghe in eta 
di lavoro sono ancora 8 mi
lioni 300 mila-

I.e condizioni in cui e av-
venuto I'in^erimento delle 
donne no! processo econo
mico sono contraddistinte 
da un profondo enntenuto 
di lotta. Nelle donne si b 
generata una rar ira di r i 
bellione e di rivolta contro 
le condizioni di inumano 
<:fri!*tnmentn. contro l'eva-
sione dei contratti di la
voro o delle norme previ-
den7inl: Le lotte oneraie 
di questi anni. che hanno 
dimostrnto come la pre-
conza f?mmi^ilo nel mnnrlo 
do! lavoro fosso un ele-
mento non di debolezza ma 
di forza. hanno aviitn nlla 
loro te^'a le giovani lavo-
r.*»*rici. rho hanno portnto 

If saluto della compagna Vermeersch 
Nella seduta pomeridia-

na della Conferenza 6 st i-
to dato inizio alia discus-
sione della relazione deila 
compagna Jot t i . Hanno 
preso la parola le compa
gne Adriana Seroni. del 
Comitato centrale. Carla 
Dappiano di Torino. Aida 
Tiso deH'UDI nazionale, 
Dora Gonzago di Matera. 
Rosa Carrante . operaia 
della Siemens di Milano. 
Maria Zuccati di Mantova 
e il compagno Giorgio Fan-
ti, segretario della Fede
razione comunista bologne-
se. Dei loro interventi da-
remo domani il resoconto. 

Durante la seduta ha 
preso la parola la com
pagna Jeannet te Ver
meersch, membro dellTtfi-
cio politico del Partito co
munista francese. L'assem-
blea in piedi ha applaudito 
lungamente l 'apparire sul 
palco della valorosa diri-
gente comunista del Parti
to fratello 

La c o m p a g n a Ver
meersch ha rivolto iniun-
zitutto alia Conferenzn. al 
PCI e al compagno Togliat
ti il saluto caloroso e t :a -
terno del Comitato centra
le del PCF, e l 'augurio al
to donne comuniste italia-

ne e a tutto il partito di 
conseguire grandi successi 
nella lotta per l'emancipa-
zione femminile. nella bat
taglia per la pace e per Ia 
difesa e il rinnovamenlo 
della democrazia. 

Formuliamo questi HU-
guri. ella ha detto, in no-
me della solidarieta tra i 
nostri due popoli. e della 
solidarieta tra i nostri iiue 
partit i . fondata sulla fedel-
ta ai principi del marxi -
smo-Ieninismo. come \ e n -
ne ribadito nella Confe
renza di Roma del 1959 dei 
partiti comunisti dei paesi 
capitalistic!. 

Kicordati le lotte e i suc-
cessi conseguiti in Francin 
per i diritt i delle donne 
e la lunga battaglia per la 
pace in Algeria, la comoa-
gna Vermeersch ha affcr-
mato che il «cessatc il 
fuoeo » e una grande vilto-
ria dell'eroico popolo al-
gerino. di tutte le forre 
della pace nel mondo. uol-
la classe operaia, del Par
tito comunista e di tu'.ti i 
democratic! francesi. Ri-
fcrendosi all 'attivita dei 
gruppi fascist! dell 'OAS, 
che trovano complicity 
nelle leve del potere, clla 

ha rilevato che la lotta 
contro il pericolo fabci:.ta 
non e finita e che i comu
nisti francesi la proseguo-
no con fiducia. unendo v.it-
te le forze ostili al fa-
scismo. 

Dalla \ lttoria del < cos-
sate il fuoco > si trae la 
conclusione che un poj.f.io 
che lotta per la propria m-
dipendenza e mvincibilo <• 
che in Francia si puo ..n-
pedire la mmaccia del 
potere personale di Do 
Gaulle. Si trae inoltre l i 
conclusione che oggi •titu 
i problemi intemazicn.il: 
possono essere risolti C<»M 
i negoziati. Per questo. ha 
d e t t o Jeannet te Ver
meersch, noi rcstiamo f̂ -
deli alle decision! pre.̂ >? 
dagli 81 partiti comunisti 
e opcrai nel 1960 a Mcsca 
e alle decisioni della •"t>n-
ferenza di Roma del 1930 
e lottiamo per la COCM-
stenza pacifica 

II PCF ha condotto gran
di battaglie in condizioni 
difTicili. a volte da solo. 
per esempio nei pruni an
ni della guerra di Alge r ia 
e nei pnmi moment! della 
lotta contro l'OAS. Ma la 
unita si sviluppa e fa pro-
gressi, nonostante le refi-

stenze dei socialist! di de-
stra. Non si sviluppa p t ro 
ancora in modo sulTio-iente 
per restaurare e n n n o v r r e 
la demf>cra7ia in Franc:a. 
II PCF ha sempre u:sis;i-
to sul fatto che l'unita e 
necessaria per la dif'-s.i 
della pace, della dem^cia-
zia c del socialism!*. n.»>ii-
tre la divisione delle for
ze operaie e dcnioci allelic 
e fcmprc stata un van t ig -
gi" per la reazmne 

I-a c o m p a g n a Ver
meersch ha concluso — tra 
nuovi calorosi applausi 
delle delegate — con un 
evviva all'amicizia tra le 
donne comuniste italiane 
e francesi e con l 'augurio 
che viva e si sviluppi la 
unita di pensiero e di azio-
ne tra i partiti comunisti 
di Francia e d'ltalia e la 
unita del movimento C!>-
municta internn7n>nale sul-
ia base dei principi vivi e 
vittonosi del marxismo 
leninismo 

I-a compagna Sercni. a 
nome di tutta I'assonibie':. 
ha subito ricambiato i sa-
luti e gli auguri ai coniii-
nisti francesi. ogni succes-
so dei quali c anche un 
successo per i comunisti 
italiani. 

aH'interno del mondo del 
lavoro uno spinto di mag-
gime ribellione alia pre-
potenza del p.ulrone. Lo 
spirito di respousabilita e 
di unita delle lavoratrici, 
ha consentito grandi suc-
cessi: le tessili hanno da
to vita — e tutto questo 
soltanto nei primi dieci 
mesi del 1961 — a 258 con-
flitti di lavoro con un tota
le di 136.650 partecipanti, 
per un complesso di 4 mi
lioni 179 mila ore di scio-
pero. Le alimoutaristo han
no dato vita a 218 conllit-
ti del lavoro con un totale 
di 97.240 partecipanti. per 
un complesso di 2.255.000 
ore ili sciopero. I.e brac
cianti sono alia testa delle 
lotte del 1901 per il rinno-
vo dei contratti. con scio-
peri che raggiungono gia 
55 milioni di ore lavorati-
ve. Grazie a questa bat ta
glia senza soste. di cui ab
biamo otlerto solo gli ul-
timi esempi, anche la d i 
sparity salnriale si 6 ac-
corciata notevolmcnte: su 
01 accordi relativi a 2 mi
lioni 370 mila lavoratrici, 
21 realizzano la parity as-
soluta. Di importanza ca-
pitale 6 stato 1'accordo per 

grante) della battaglia 
itleale condutta dall'UDI 
e dalla CGIL. Ma appare 
stoncamente decisiva, si>-
prattutto, Tenorine impor
tanza che ha assunto la 
questione femminile nel 
movimento operaio italia-
no, intesa come questione 
che investe uno dei punti 
nodali dello sviluppo del
la societa italiana. AU'in-
terno del niondo del lavo
ro. »->rca 6 entrata in que
sti anni nella problemati-
v a nuova di tutto il mo
vimento, del quale costi-
tuisee una delle punte piu 
avan/ate : dalla parita sa-
lariale. alia nuova genera
le esigen/a ili una siste-
ma/ione ilelle mansioni e 
delle qualitlche, alia ri-
duzione ilell'orario di la
voro, che il ritmo della 
fabbrica moderna iciule 
estenuante. A tale proposi-
to. recentemente. al Con-
gresso delle ACLI, si 6 
avanzata la rivendica/.ione 
della settimana di 40 ore 
lavorative solo per le don
ne. No! siamo molto per-
plesse sulla giustezza di 
una simile proposta, che 
porterebbe inevitabilmen-
te se 'n t tuata . a una rele-

saldatura fra diritti delle 
lavoratrici e inteivssi ge-
nerali della classe ope
raia, perche non si puo 
oggi soddisfare questi ul-
timi sen/a soddisfare al 
tempo stesso i primi, e si 
pone un collegamento sal-
dissimo fra lotta per la 
emancipazione e lotta ge
nerale per il progresso 
del paese. 

La questione 
della famiglia 

Ci seinbra evidente che 
anche da questi aperti con-
trasti e uscita quella crisi 
della societa italiana che ha 
costietto a una svolta po
litica il partito dotuiuante, 
che ha sentito allentarsi e 
corrodersi. alnieno in par
te, il r.inporto flduciario 
che collegava le masse 

, femminili alia classe iliri-
gente tlel paese. Se la svol
ta del centro-sinistra vuole 
consentire ai cattolici ita
liani di rinsaldare i legami 
che la lotta ha allentato, 
tanto piu decisiva e l'azio-
ne per imporre al nuovo 
governo la soluzione di al-

zione 1'eniancipazione l'ein-
minile. In questo quadro, 
la compagna Jotti sottoli-
nea due aspetti preminen
ti: r istruzione professiona
le delle donne e l'organiz-
zazione tlella scuola mater-
na e della scuola d'obbligo. 
Negli istituti di istruzione 
professionale. la penuria ili 
allieve appare addiri t tura 
drammatica: negli istituti 
tccnici industriali, ad esem
pio, su un totale di 61.879 
allievi, solo 446 erano don
ne. Negli istituti tecnici 
agrari, su un totale ili 
10.719 allievi. solo 52 era-
no donne. Cio indica che il 
divario tra la nccessita di 
qualificazione ilelle donne 
e la possibility di prepa
razione professionale e ad
diri t tura ilraiuniatico: da 
qui la richiesta che il go
verno agisca con tutti i 
mez/.i per colmarlo, so-
prat tut lo per quanto ri-
guarda le giovani lavora
trici. 

Del tutto insufllciente, 
Inoltre. e la rete «.!i scuole 
materne. In tutta Italia vi 
sono, 17.092 scuole di que
sto tipo. che possono acco-
gliere 1.088.428 allievi; se 
si tiene conto del fatto che 

I.a prealili-ii/u iniiiiri- p<irlu Nlldi' Jotti. Da sinistra in pr ima lil.i: Ku\cr» . I.OIIKO. Carr.'i (i lrllu S i e m e n s ) . I'llilil, Morrel-
linti o Inpr.io, In scconda flla: Pirolalu, Amrtidulu. .^Inculuso, Ilareu, Cossiitta. Barontinl . Tedeseo , Kodanii c I lerl lnpuer 

la parita .i-suluta per cir
ca 750 niil.i lavoratrici del-
l'agricultuia, realizzato il 
21 luglio lilOl. e con data 
di applic.i 'ione finale al 
ternune ilt 1 1963. II con-
tratto dei t ssili rapjiresen-
ta a sua v> lta un successo 
di portata i ccezionale. poi
che prevci.e fra l'altro la 
riduzione »i due ore di la
voro settimanale senza di-
niinu/ionc li sa lano. Gra
zie alle battaglie per il sa
lano delle lavoratrici, in 
Italia si e passati, per 
quello ch.- concerne lo 
scarto di salario per un la
voro a egn.de qualifica se
condo il P.i"ito di Koma che 
rcgola I r.ij>porti fra i di-
versi paesi della CKK. dal 
19£,o di sc.irto nella indu-
.^tria e dal 30*^ nell 'agri-
coltura del 1948, ad un 
ma.-vsinio c i e oscilla tra il 
7.2 e il h'.t neU'industria e 
nel cornmercio e alia pa
rita ajsoluta nell'agricol-
tura. super.'Sndo largamen-
te i raccui ciamenti avve
nuti negli litri paesi del 
MFC. 

Quale r.;>ercussione ha 
avuto que.^t » complesso fe-
nomeno d< 1 lavoro nella 
nostra soc.eta e nel mondo 
femminile? Si determina 
con semprt maggiore pre-
cisionc. ne. suoi contorni 
distint.v;. 1'immagine di 
una donna nuova che lavo-
ra e guad.i^na. ed e percio 
piu libera e mdipendente. 
e la cm pr<-enza rende an
cora p:u ,:iiopj)ortahile la 
vecchia pesizione di op-
pressione (i^lle altre. II la
voro. la in lipendenza che 
il lavoro procura assurgo-
no a mezzo per divenire co-
munque lianne moderne. 
che gu.inl.ino con insoffe-
renza ai pregiudizi del pas-
sato, che tendono al supe-
ramento della vecchia con-
di7ione c servile > della 
donna, e le stesse immagi-
ni che la 1 V porta nei ca-
solari. nelle campagne 
spcrdute diventano la 
spinta, soprattutto per le 
giovani. alia conquista di 
una vita diversa. 

Emerge a questo punto. 
in tutto il suo valore, l 'im-
portanza per il progresso e 
1'avanzata della democra
zia (di cui l'emancipazione 
femminile fe par te Inte-

g.izione della donna a la
vori di minor conto, a man
sioni e qualifiche femmi
nili nettamente separate 
da quelle maschili, il che 
equivarrebbc a ricreare. 
ad altro livello, la dispa-
rita salariale. La soluzione 
.sta. a nostro avviso, nella 
riduzione generale della 
settimana lavorativa. bat
taglia di progresso genera
le dei lavoratori cui le don
ne sono chiamate a dare il 
loro decisivo contributo. 

Un problema per 
tutta la societa 

L'uigre.iso ilelle donne 
nella produzione suscita la 
probiematica nuova. cm 
abbiamo accennato. nel 
mondo del lavoro. Al tem
po stesso esso pero scuo-
te, dall ' interno, tutta la 
societa. investendo tutte 
qiiante le sue s t rut ture . 
Siamo cosi di fronte al pro
blema piu scottante e de
cisivo della emancipazione 
femminile. quello della 
contraddizione fra la so
cieta e la donna che lavo-
ra: quando una donna en-
tra nella produzione. su di 
lei continua a pesare tutta 
Ia preoccupazione della ca
sa e dei figli. ore ed ore 
di nuova fatica si assom-
m.ino .i quelle passate in 
fabbrica. Gli asili niilo non 
es:ston<>. !e scuole mater
ne sono scarse. le pcuole 
elementan insufflcienti. e 
comunque la tutela dei 
bambini, nel migliore dei 
casi. non c garantita che 
per p x h e ore al giorno. 
Sono problemi cosi scot-
tanti che spesso obbligano 
la donna che lavora ad una 
scelta non voluta. che In 
riporta indietro. verso il 
focolare domestico tant '6 
vero che il numero delle 
donne coniugate occupate 
nei settori deH'industria. 
dove 1'orario di lavoro e 
piu rigido e pe*ante. e pa
ri soltanto al 27<t di tutta 
la mano d'opera femminile 
occupata in questo settore. 
Tali problemi diventano 
acutissimi e non riguarda-
no piu soltanto le donne. 
ma tutta !a societa. tutte le 
famiglie. Si attua cosi una 

cuni grossi nodi della que
stione femminile e della 
societa italiana. 

Dopo questa ampia ana-
lisi dello sviluppo assun
to in questi anni dal lavo
ro femminile e delle sue 
conseguenze nel campo po
litico, economico e sociale, 
la compagna Jott i passa 
quindi ad esporre alcune 
rivendicazioni fondamen-
tali per ci6 che concerne 
la politica estern ed inter
na dell 'attuale governo. 
Nel primo campo, noi ri-
vendichiamo una serie di 
iniziative concrete che fac-
'•iano fare un passo avanti 
alle trattative sul disarmo. 
e in particolare per un ac
cordo sulla sospen-ione de-
gli esperimenti nucleari. 
Importante, inoltre, 6 che 
il governo italiano si ado-
peri per un accordo sulla 
questione di Berlino e che 
agisca nel senso di accele-
rare la restaurazione dei 
diritti della Cina all'ONU 
e proceda al suo riconosci-
mento diplomatico. In li
nen immediata. la compa
gna Jotti chiede che il go
verno italiano assuma la 
iniziativa di farsi mediato-
re tra Est e Ovest per la 
tregua nucleare e quindi 
che caldeggi un accortlo 
per la Iiquidazione dei 
blocchi militari. delle basi 
militari alFestero, e prima 
di tutto deJle basi stranie-
re sul nostro te rn tor io na
zionale. Dopo aver esaltato 
la lotta vittoriosa del po
polo algerino. In compagna 
Jolti conclude questa par
te della sun relazione sol-
lecitando il riconoscimen-
to del GPRA da parte del 
governo italiano. 

Le rivendicazioni avnn-
zate per quel che concer
ne la soluzione dei nodi 
fondamentali della que
stione femminile in Italia. 
vengono quindi riassunte 
nei seguenti punt i : scuola; 
assistensa aU'infanzia; ser
vizi *ociali c preridenza 
sociale. 
• La scuola. sia per la 
s tni t tura inadeguata, sia 
per i contenuti antiquati . 
costituisce uno dei punti di 
maggiore arretratezza del
la societa italiana e al tem
po stesso 6 un nodo riso-
lutivo per a w i a r e a solu-

i bambini dai 3 ai 6 anni 
sono, secondo i dati del 
1960. circa 2.600.000, risul-
ta che il 57,2 per cento dei 
bambini italiani non pos
sono frequentare le scuole 
materne. Oltre la istituzio-
ne di una scuola materna 
che abbia carattere obbli-
gatorio e gratuitu e con 
orari rispondenti agli orari 
dei luoghi di lavoro. e in-
dispensabile, d'altra parte . 
che tutta la scuola sia. se
condo la Costituzione, ob-
bligatoria e gratuita fino 
al 14' anno di eta. una 
scuola moderna nei conte
nuti e capace di assolvere 
in modo completo Ia edu-
ca/ione dei giovani. una 
scuola c integrale >. nel 
senso che risponda a tutte 
le esigen/e. da quelle cul-
turali . a (juelle sportive e 
riereative. 

La compagna Jotti af-
fronta quindi il problema 
deirassistenza aU'infanzia. 
che richietle una riforma 
uemocratica del sistema. 
Hasti pensare che gli a t 
tuali asili-nido deli'ONMI 
possono accogliere un mas-
simo di 15-20.000 bambini. 
mentre il totale dei bambi
ni tra lo 0 e i 3 anni sfiora 

• i 3 milioni. La legge Mi-
nella. presentata recente
mente alia Camera, preve-
de un piano ;n base al 
quale si potr.i essere in 
grado di dare a^sistenza. 
nel giro di 8 anni. a 1 mi
lione di bambini. Al gover
no viene chiesto inoltre 
l'impegno a promuovere 
una organizzazione moder
na dei servizi sociali — la-
vandene e le t tnehe. risto-
ranti. self-service, ecc. — 
attraverso un ammoderna-
mento della rete distribu-
tiva. Il sistema della pre-
videnza sociale — afferma 
la compagna Jotti — 6 an
cora antiquato e pieno di 
lacune li problema piu 
grosso e quello della pen-
sione alle casalinghe Oc
corre pertanto che il g*>-
verno provveda ad una ri
forma della previdenza che 
estenila rassicuraziono ob-
bligatona in vigore per i 
lavoratori a tutte le casa
linghe. con tutti t diritti 
a t tualmcnte previsti. Que-
ste vaste riforme hanno. 
alia loro base, un diverso 

orientaniento della spesa 
piibblica. una t rasfonua-
zione profunda delle strut
ture. una ricca rete tli au
tonomic 1 o c a 1 i che si 
estiinseca in primo luogo 
nelTKnte Hegione. 

La compagna Jotti af-
fronta quindi il problema 
della famiglia nella societa 
borghese, affermando che 
in crisi e la vecchia fami
glia gerarchica e autorita-
ria, basata su una legisla-
zione che nega alia donna 
la parita con il marito e 
la possibilita della potesta 
sin ligli. ('io urta contro la 
realta. Perche nella realta 
si fa strada una concezio-
ne nuova della famiglia, 
basata sulla parita not la
voro. sulla collaborazione 
e sul rispetto reciproco. co
si come Gramsci aveva pre-
visto quando parlava ill 
una famiglia come centro 
morale, basata suH'egua-
glianza di duo individui 
senza ipocrisie puritane. ne 
egoismi piccolo-borghesi. 

E* in questo quadro che 
bisogna vedere anche In 
questione d e 1 divorzio. 
Piaccia o no alle cattoli-
che. i fatti sono questi: e'e 
una crisi della indissolubi
lity del niatrimonio dimo-
strata dall 'aumento delle 
separazioni legali. In Ita
lia vi sono oggi un milio
ne di coppie «i llegali ». 
Certo, per quanto molti si 
mnnifestino favorevoli al 
divorzio. soprattutto nelle 
eitta. e anche fra i cattolici 
intellettuali. dire con pre-
cisione che cosa pensi del 
divorzio la maggiornnza 
deH'opinione pubblica non 
6 ancora possibile. e in tnl 
senso occorrera discutere 
per conoscerla meglio. E' 
certo pero che appare in-
dispensabile almeno una 
prima misura quale quella 
prevista dalla legge Sanso-
ne. che concerne i casi piu 
gravi. 

Ma per far avanzare tut
ta la societa femminile 
italiana occorrono riforme 
profonde e radicali di tut
te le s t rut ture , occorre pas-
sare dal centro-sinistra alia 
svolta a sinistra. Ed e qui 
che sorge il problema del-
I'umtd polificrt. fra le fur
ze capaci di assicurarne la 
nttuazione. 

Le forze che si richiama-
no al socialismo — e vie
ne qui posto in primo piano 
il problema del runi ta con i 
compagni socialist! — e 
quelle che si richiamano al 
cattollcesimo sono le forze 
prevalent! e decisive della 
societa italiana. E* da que
sta realta che sgorga 1'esi
genza di forme di collabo
razione non occasional!, ma 
in vista di determinati ob-
biettivi comuni per fare 
avanzare tutta la societa. 
Motivi di unita tra la so
cieta cristiana e la societa 
socialista possono esserce-
ne molti. E" pero necessa-
rio che le donne cattoltche 
escano daH'anticomunismo 
nelle loro polemiche. dalla 
contraddizione che le porta 
a sostenere nella pratica il 
colonialismo. e una politi
ca estera che non favori-
sce la pace: si uniscano nel-
lo sfurzo per imporre la 
tregua nucleare e il disar
mo. per dare avvio ad 
una trasforma/ione profon-
da della societa. Ma il pro
blema di fondo, per cio che 
concerne le ultime polemi
che. e quello di riconosce
re la esistenza di una que
stione femminile come que
stione nazionale del nostro 
paese. tin cui discende l'esi-
genza che le donne. in 
quanto tali, lungi dalle ste-
rili posizioni cattoliche di 
negare la validita deH'UDI 
per giustifienre l'assenza 
tli una battaglia femminile 
unitari.i. conducano auto-
nomamente una loro lotta. 
E* per questo che i comu
nisti sentono l ' importania 
e il valore permanente de l 
le associ.izioni unitarie di 
massa non solo come punto 
di incontro di ali diverse 
del movimento operaio e 
di diverse forze politiche e 
ideal:, ma come un germe 
da cui puo svilupparsi una 
democrazia nuova che su
per! In vecchia coneezione 
dei rapporti tra Stato e ci t -
tadmi e Stato e societa ci
vile. 

L'ultima parte della re
lazione della compagna 
Jotti riguarda i compiti del 
partito e la sua iniziativa 
politica per superare i di-
fetti del passato a t t raverso 
la conquista di una mag-
ciore capnc:ta di elabora-
7ione. di orientamento dei 
qundri e di in ;z:ativa pol i -
t;cn che oonducano nel lo
ro insieme a riconquistare 
le posizioni perdute apren-
Jo Ia prospettiva di nuove 
ivan /a ' e 

I.e conclusion: della 
compagna Jotti sono s ta t* 
salutate da un lungo, calo
roso applauso. I lavori del-
1'assemblea sono stati so-
spesi, per essere ripresi 
nella seduta pomeridlmia. 
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