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Nel settantesimo anniversario della fondazione 
della Camera del Lavoro di Firenze 

LeCamere 
del Lavoro 
nel movimento 
operaio italiano 

Tutela moderafa e iniziativa operaia, funzioni corporative e asso-
ciazionismo popolare nel processo di formazione delle C.d.L. - La 
prova del 1898 - Tendenza unilaria e vocazione unificafrice del 

movimento operaio italiano nella storia del noslro Paese 

Pubblichiamo la parte 
conclusiva della confe-
renza che il'nostro col* 
Iaboratore compagno 
prof. Ernesto Ragionie-
ri ha tenuto a Firenze 
il 23 novembre scorso 
per il 70° anniversario 
della fondazione della 
Camera del Lavoro. 

Lo scontro e Vintreccio 
fra tutela moderata e ini
ziativa operaia, tra funzio
ni corporative e associazio-
nismo popolare, compre-
senti e insieme operanti 
nel processo di formazio
ne della Camera del Lavo
ro di Firenze si ritrovano 
in misura maggiore o mi-
nore alle origini di quasi 
tutte le altre Camere del 
Lavoro che in quegli stessi 
anni dell'ultimo decennio 

' del secolo XIX si vennero 
costituendo in un gran nu-
mero di citta dell'Italia set-
tentrionale e centrale. 

A Torino, ad esempio, la 
Camera del Lavoro, fon-
data nel 1891, escludeva 
dai suoi compiti statutari 
quello della resistenza, ed 
Edmondo de Amicis, eletto 
consigliere comunale della 
citta sulla lista costituzio-
nale, poteva compiere il 
suo primo atto di rilevan-
za politica dopo la conver-
sione al socialismo soste-
nendo un aumento del sus-
sidio da parte del Comu-
ne con I'argomento che 
c gli operai comprendono 
che non bisogna turbare 
Vazione della Camera del 
Lavoro con secondi fini • 
dannosi ai vantaggi imme-
diati cut essi aspirano. L'or-
ganizzazione a scopo di re-

' sistenza si compie per for-
za delle cose senza biso-
gno della Camera del Lavo
ro; al di fuori di qualsiasi 
misura di prevenzione at-
tiva o negativa >, che e* un 
commento che rispecchia 
tutta una situazione. A Bo
logna la Camera di Com-
mercio contese alia Socie
ta Operaia fino>all'atto del
la costituzione ufficiale la 
paternita e la direzione del-
da nuova istituzione che 
perd si affermd ben presto 
su basi proletarie. In un 
altro grande centro ope
raio dove la Camera del 

.Lavoro sorgera alcuni anni 
piu tardi, nel 1896, a Ge-
nova, essa si verra distri-
cando a fatica'dall'associa-
zioniyno interclassista del-
la Confederazione Operaia 
di orientamento mazztnta-

,no. Nella stessa Milano, 
-.che era senza dubbio la 
tcitti d'ltalia di piu alto It-
Ivello industriale e dove fi
no dal 1891 era sorta la 

-Camera del Lavoro-madre 
alia quale si erano ispira-
te le analoghe istituzioni 
successivamente costitui-
test, ta nuova istituzione 
stentb net suoi primi anni 
a trovdre una definizione 
della sua attiviti, 

Era percid -piu rindivi--
duazione di una tendenza 
[che non la scoperta,di una 
.realtd gia effettivamente 
•dispiegata V osservazione 
[che una storico ed econo-
mista' tedesco, Werner 

'Sombart, studioso del mo-
[vimento operaio italiano, 
•faceca nel 1893 al ritorno 
•da un suo viaggio in Ita-
'„lia dove aveva preso co-
.noscenza dell'attwitd delle 
•Camere del Lavoro di Afi-
[lano e diTorinb, fli Ftren-
:ze e di Bologna,- quando ne 
'parlava come di vivi centri 
'di raccolta delle forze la-
i voratrici gia attivamente 
•operanti sul piano non sol-
]tanto smdacale, ma piu va-
stamente associalivo Pro-
fondamente giusta era pe-

'rd la sua osservazione che 
.scaluriva da un confronto 
•con le analoghe istituzioni 
\ operaie degli altn paesi an-
.che di piu avanzato svilup-

ipitalistico. Le Came-

f. •• 

f 

re del Lavoro italiane era-
no si in qualche modo si-
mili alle istituzioni affini 
degli Stati Uniti, della 
Francia, dell'Inghilterra e 
della Cermania; in modo 
piu specifico come segre-
tariati del lavoro avevano 
qualcosa in comune col se-
gretariato del lavoro sviz-
zero, come « Borse del La
voro > con le * Bourses du 
Travail > francesi, - come 
Camere del Lavoro con le 
€ Arbeitkammern » austria-
che. Cera perb, nelle Ca
mere del Lavoro italiane, 
un'altra caratteristica loro 
peculiare, che non si ritro-
uava in nessuna delle ana
loghe istituzioni degli al-
trt paesi; « sono organi au-
tonomi dei lavoratori sa-
lariati, d e I proletariato, 
prodotto della sua inizia
tiva >. Inoltre Vimportanza 
delle Camere del Lavoro 
Ttsultava d ragione consi- • 
stere essenzialmente nel 
fatto che esse offrivano al 
movimento operaio italia
no una grande ca'pacitd di 
progresso e una istituzio
ne collegata alia effettiva . 

' realtd sociale nella quale 
esso doveva svilupparsi. 
Riunendo insieme, in un 
unico organtsmo cittadino 
tutte le categorie di lavo
ratori, la Camera del La
voro faceva in modo che 
le orgamzzazioni piu arre-
trate potessero apprendere 
da quelle piu sviluppate, 
e impediva a queste ultu 
me di chiudersi in un ari-
stocratico isolamento: Ve-
mulaztone era favorita sot-
to forma di collaborazione. 
D'altra parte, questa con-
vivenza pubblica di tutte 
le associazioni operaie po
teva aiutarle anche a sot-
trarsi a quella tendenza 
del « clubismo *, pericolo 
al quale le tendenze ori-
ginarie del movimento ope
raio italiano le rendevano 
parttcolarmente esposte. 
« Nell'etd giovanile del suo , 
movimento sociale — scri-
veva Sombart — I'lta-
lia ha creato nelle Ca

mere del Lavoro una 
istituzione . mediante - la 
quale e possiible che 
essa possa esercitare una 
influenza non - indifferen-
te sullo sviluppo anche de
gli altri paesi. Cost il mo
vimento proletario moder-

' no si dispiega con la par-
tecipazione di tutte le na-
zioni civili. VItalia ha ap-
preso — essa insegnera .̂ 

Ma fu necessario che tra-
' scorresse ancora qualche 
anno prima che le Camere 
del Lavoro divenissero 
davvero una istituzione 
originate ed efficiente del 
movimento operaio ilalta* 
no. Piuttosto che nuovi 
approfondimentt teonci, 
occorsero le prove di una 
prima esistenza contrasta-
ta, le repression! e git scio-
glimenti conseguenli ai mo-
ti del 1898, la crescita nel-

-Vambito della cornice isti-
tuzionale della Camera del 
Lavoro dt efficienti cate
gorie stndacali di lavorato
ri. Al centro dt questo pro
cesso si collocd il grande 
sciopero di Genova del di-
cembre 1900 quando un nw 
mero di lavoratori notevol-
mente supertore a quello -
degli iscritti alia Camera 
del Lavoro scesero in lolta 
per difenderne la esisten
za minacciata dal decreto 
di sctogltmento del prefet-
to Carronu L'allora giova-
ne Luigi Einaudt ha lascia-
to in un arlicolo del 1901 
su « La Riforma Sociale» 
pot dwenuto mentatamen-
te famoso. una descnzione 
di questo sctopeTo che suo-
nd cnttca spietata contra 
la miopia delle classi di-
rigenti incapaci di vedere 
Vimportanza e la funzione 
nazionali delle organizza-
zioni dei lavoratori. Ma 

forse ancora di piu ci ri-
porta all'attaccanrento dimo 
strato dai lavoratori per la 
loro istituzione, la descri-
zione che un anonimo cro-
nista di un giornale del
la borghesia genovese, * 11 
Corriere Mercantile», fe-

' ce della partecipaztone o-
peraia alle . elezioni della 
Commissione Esecutiva del
la Camera del Lavoro nei 

, giorni dello sciopero: « Chi 
entrava in quella semioscu-
rita, rischiarata da poche 
fiammelle giallognole e ve-
deva quel via vai di ope
rai seri e composti che si 
recavano alle urne, rice-
veva un'impressione tale 
che difficilmente potrd di-
menticare. Pareva un epi-
sodio grandioso, per la sua 
imponenza, della Rivolu-
zione francese >. 

Lo sciopero di Genova 
qveraia, del dicembre 1900 

. per difendere il diritto al-
Vesistenza della sua Came
ra del Lavoro segno, co-
m'e noto, nella storia d'lta
lia, un punto fermo che fu 
alia base della svolta se-
guita all'inizio del secolo 
nuovo. Ma questa lotta per 
il riconoscimento del dirit
to all'organizzazione delle 
associazioni dei lavoratori 
promosse anche una libe-
razione delle Camere del 
Lavoro dai residui ceppi 
corporativi esaltandone il 
carattere di associazioni 
proletarie. 

A ragione, Giuliano Pro-
cacci in un suo saggio re-
cente sulla classe operaia 
italiana agli inizi del seco
lo XX, nell'identificare le 
caratteristiche peculiari del 
movimento operaio italiano 

. quale si presentava nei pri
mi anni del '900, ha indi-
cato nelle Camere del La
voro la forma istituziona-
le in cui si esprimeva Vin
treccio di istanze democra
tize e di istanze socialiste 
sulla base del quale si era 
sviluppato € un movimento 
operaio che era certo • in 
ritardo rispetto a quello dei 
pdesi piu' avanzati e piu 
industrializzati cui amava-
no riferirsi i riformisti, ma 
cui propria questo ritardo 
conferiva la spinta necessa-
ria'per superare quella fa-
se tradeunionistica in cui i 
movtmenti di altri paesi ri-
masero piu a lungo irre-
titi *. . 

E' perd soprattutto con 
Vinizio del secolo, e dopo la 
conquista della libertd di 
organizzazione che le Ca
mere del Lavoro vengono 
ad assumere con chiarezza 
questo carattere. Fino a 
quel momento, infatlt, la 
loro diffusione era rima-
sta sostanzialmente Itmita-
ta ad alcune grandi e me-
die citta dell'Italia cetten-
tnonale e centrale. Ora il 
loro numero si amplia fi
no a estendersi non soltan-
to at centri piu importan-
ti del Mezzogiorno e delle 
isole, ma anche a numero-
si centrt minori dove sia-
no presentt folti nuclei di 
lavoratori e diffusa una co-
scienza democratica e so-
ciatista. Le Camere del La
voro d'ltalia, che erano 12 
nel 1893 ed erano appena 
salite a 14 nel 1900, si mol-
ttpltcano nei primtssimi an
ni del secolo e divengono 
57 nel 1901 e 76 nel 1902 
Neglt statuti di alcune di 
queste ptu recenti Camere 
del Lavoro, e segnatamen-
te di quelle del piu vivaci 
centri operai. il fine della 
resistenza comincia a com-
partre in modo espltcito. 
Correlattvamente la loro 
esistenza non e piu legata 
in modo escluswo alle sov-
venztom dt amministrazto-
m comunali di ogm colore 
che m esse potevano ve
dere un utile strumento 
per il collocamento operaio 
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« La condizione femminile»: un 

dibattito sempre aperto 

La grande 

«disadattata» 
Un interessante studio di Giovanni Cesareo sui 
problemi sociali, morali e sentimentali della 

emancipazione della donna moderna 

1897: scioglimento forzato della Camera del Lavoro di Roma. 
l/esercito asporta le suppellettili dalla sede 

o per la mediazione nelle 
vertenze di lavoro. La cor-
rispondenza alle esigenze 
associative dei lavoratori 
italiani trova espressione 
nell'articolarsi vasto delle 
loro attivita non meno che 
nel numero assai alto di la
voratori che esse riescono 
ad organizzare, piu elevato 
di quello che sia consenti-
to alle Federazioni di me-
stiere nel loro complesso. 

Furono proprio tutti 
questi tratti caratteristici 
che nei primi anni del no-
stro secolo fecero sorgere 
Vimmagine destinata ad ot-
tenere grande fortuna che 

le Camere- del Lavoro co-
stituivano per la classe o-
peraia moderna cid che i 
Comuni medievali avevano 
significato per la borghesia 

• alle sue origini. E' una di 
quelle immagini che hanno 
avuto il destino singolare 
di essere nate come carat-
terizzazione negativa di 
uno sviluppo istituzionale 
insufficiente del movimen
to operaio italiano, ma per 
essere successivamente ri-
preso in modo positivo fino 
a dilatarsi ai confini del 
mito: da Sidney Sonnino 
ad Antonio Labriola, da 
Gaetano Salvemini a Ri-

naldo Rigola la si trova 
diffusa con queste gradua-
li modificazioni di signifi
cato, nelle quali ritorna 
sempre, perd, il riferimen-
to alia loro funzione di or
gani di autogoverno popo
lare e di strutturazione uni-
taria. Una delle forme, cer
to fra le piu significative, 
nelle • quali si e espressa 
non soltanto - la tendenza 
intrinsecamente ' unitaria, 
ma anche la vocazione uni-
ficatrice, nella storia del 
nostro Paese, del movimen
to operaio italiano. 

Ernesto Ragionieri 

rivista delle riviste 

II ccbiennio 
rosso» e la 
rivoluzione 
mancata 
~ I! gindizio sui caratteri del primo dopo-

guerra, sulla occasione rivoluzionaria» del 
1019-20. siille cati$e e le responsabilila della 
sconfitla del movimento operaio italiano (c 
quimli dfll'awcnto de l ' fascismo) e tutfal-
tro d ie definito, rome c naturalc. E la di-
sciij-sinnc, aperlissima, si sta sviliippamlo su 
Itilli i piani, da quello sloriografico a quello 
politico. Anrhe codeMo e f**nonieno naturalc, 
ma la soiicciiazinne poiemica attualc con
duce a volte (tipico il caso della relazione 
del compagno Nrnni al congrcsso <ocialisla) 
a mulare un giudizio preccdente dato dallo 
stcsso aulorc, sulla base di ntiove analogie 
slnriche del lulto infondate. Non .st mula 
cine il giudizio, col conlorio di nuovi risnt-
laii di riccrchc ma unicamente per cnnfnr-
Inre un nuovo corso politico. Cosi, Pocca-
sinne rivnluzionaria manc.ita pun trasfor* 
marsi in unV nrrasione di incontro.9, o tie-
mncralira, o riformi-ta che dir si voglia; e 
aver ' manrata qiicM'ullima ditenla il vero 
peccato del movimento operaio, non nel I9o3 
ma nel 1019 o nel 1921, o nel 1922. • 

Di alira natiira e la discussione iniziata 
su Tempo Prcsente da Giorgio Galli e conti-
ntiata, nell'tilli'mo numero di que«ta rivista, 
da Gino Bianco. Prcndendo lo spunto dalla 
csperienza ordinnvista il Galli atanzava ana 
ipotesi sociologira forrnulata cosi: le insiifli-
rienze rivolnzionarie rivelatesi nel « biennio 
rmso »> andrebl>ero ricercate essenzialmente 
ncll'as^enza di n capi naturali n della mas«a. 
capaci di guidarla al poiere. II partiio quimli 
non avrebbe avuto il tramile indi»pcn«abilc 
per la propria azione. come tn\cce ehbe in 
Russia il bnl*revi.*mo. 

Gino Bianco si dice poco persnaso di 
quest'ipoiesi e ne avanza un'altra che "do-
vrehlie, al tempo sle.«so, superare la iradi-
zionalc acrnsa comunista: che «mancasse il 
partiio i). II Bianco serine: « Di certo si pan 
dire che manro une// /c rivnluzionaria che 
si pone*se concrelamente i problemi della 
di<truzione dello Stalo italiano e di una 
radirale tra«rorma*ione della sociela, e che 
9opraiiulln faees«e -«egiiire concrelamente i 
fatli alle parole » Si pno con venire in que-

.sto giudizio. Senonrhc, non w tratta fnr«e 
di nna dilTerenza di parole? Dire che man-
cava Velite rivoltizionaria e, in fondo, la 
stessa cosa che sostcnere — come sosteniamo 
noi — die il partiio socialist! (e con esso la 

CGL) si rivelo jssolutamente impari ai suoi 
compiti, non seppe iradurre in azinne la 
prcssione delle masse, c in fatli i propri pro
positi sowersivi. 

E se ci riportiamo non solo alle test di 
Gramsci del tempo, ma alio stato d'animo 

, dcll'avanguardia della classe operaia dopo 
foccupazione delle fabbriche, proprio questo 
riscontriamo: che qui, sulla mancanza di tin 
partito rivoluzionario, si apptinto la critica, 
la lezione delle cose, e di qui mattiro l'esi-
genza - della scissionc di Livorno. 

Fis«are questo punto fcrmo non significa 
rhiudere il discorso suIToccasione rivoltizio
naria, ma fornire la base migliore per Ia-
sciarlo aperto. Toglialti in un rccente scritlo 
su Rinascita Tha riaperto, con-una formula 
generale che vuole essere largamenle com-
prensiva di nuove possibili direzioni di ri
ccrchc, quando ha aflcrmato che <t la forza 
del movimento operaio era stata dislrulia 
per errori commessi nn po* da tutte le parti, 
ma soprattutto per il peso di tradizioni e 
imposlazinni poliiiehe e organizzalive che lo 
avevano reso inadeguatn tanlo a un'azionc 
rivnluzionaria quanto a una qualsiasi attivita 
di governo p. . - - . - , * . 

, » Pno darsi che, approfondendn la ricerca, 
, si - debba anche concludere che la spinla 

delle ma«*e non fo«sc poi co«i forte e omo-
genea come si e ritenuto, die la divisione 

. di « livedo • c di « indirizzi n tra operai e 
contadini. Ira Nord c Slid, fos^c tanlo nella 

' da precliidere un *urces*o duraluro alTazione 
rivnluzionaria, oppure che la mancanza di an 
esercito conqni*ialo alia cau«a della rivolu
zione (come awenne nel 1917 in Russia) si 
"sarrhbe fat la scntire in modo delcrminanle 
nelia sorte della lolia per il poiere- Un'ipo-
icsi,"quest"ultima, avanzaia da tempo da Leo 

. Valiani. 
Tutla questa somma di problemi storio-

gralici non infirma pern il dato di partenza: 
d ie rinsuNiricnza del partiio si manifesto 
rome la prima, fondamentale, eansa del fal-
limcnto del lenialivo rivoluzionario. Su quel 
lerrcno si era posto — almeno a parole — 
il PSI. su quello maluro una sconfuia sfnrira 
lulto il movimento. Cio sn cui non s'inMMera 
mai ahha«lanza e che le con<eguenze del 
mancaio sboeco al poiere nel 1920 si riner-
eos*ero in modo tale nelle file del partito 
(c delle organizzazinni di rla«-e) da rendere. 
nel 1921-22. nrmai piu diffirili, ardiie, im-
po^sibili praiicamenie, le enndizioni di un 
\alido arccdere dei socialisti ai govcrni prc-
ra$cisti. II movimento si era sparrato. non si 
polcva ricomporre sulla <ua dcsira col senno 
di poi. E purtroppo, non si poteva neppure 
ricomporre snlla sinistra. Di qui tl dramma 
della divNinne che re«e indeholiio il prole
tariato nel momenio cruriale delh reazionc. 

Quando Gramsci defini una seiaciira * la 
seissione del 1921. inlese itifaili come seia-
gurala non la cirrosianza di aver rotio coi 
riformisti ma il fatto che a sinistra, eon le 
eorrenti rivolnzionarie e leninisie, non si 
fosse potuia portare la maggioranza del vec-
chio partito e del movimento di dasse. 

p. S. 

L'impiessione che si ri-
cava leggendo il bel iibro 
di Giovanni „ Cesareo, 
< La condizione femmini-
le > (Sugar editore), e che 
la donna sia oggi — al
meno nel no6tro e in mol-
tis6imi altri paesi —, es
senzialmente una «disa-
dattata>: un essere cioe 
che non riesce a raggiun-
gere la propria completez-
za e il proprio equilibrio 
nell'ambiente e nel mondo 
in cui vive. Incertezze, 
paure, contraddizioni di 
ogni genere rendono la sua 
condizione estremamente 
difficile, nella famiglia 
come nel lavoro, nella ma-
ternita come nell'amore. 

La prima e fondamen
tale difficolta e costituita 
dal lacerante contrasto tra 
il cosiddetto « ruolo dome-
stico > della donna e la sua 
partecipazione alPattivita 
produttiva. Contra6to che 
non esisteva un tempo: e 
non perche la donna non 
partecipasse alia produzio-
ne — che il lavoro della 
donna data dalle origini 
della storia umana — ma 
perche la famiglia stessa 
era un'unita produttiva, in 
cui essa trovava il suo po
sto senza dover rinuncia-
re alia propria funzione 
casalinga e materna. 

Uno dei meriti fonda-
mentali del Cesareo e pro
prio d'aver messo in luce 
come la figura della « ca
salinga » — oggetto di tan-
te calorose e quasi sempre 
male impostate discussio-
ni — non abbia le sue 
radici ne nella natura ne 
nelle tradizioni, piu anti-
che, ma sia un prodotto 
relativamente recente del
la societa borghese capita-
listica, che la - ipostatizza 
da una parte per vietarle 
di entrare su un piano di 
parita nel mondo de! la
voro, dall'altra per com-
pensarla del vuoto che le 
ha creato dietro le spalle 
lo sfacelo della famiglia 
tradizionale. Alia base del 
problems non e'e il fatto 
che la donna lavori, ma 
piuttosto che — trasferito 
il lavoro di tutti, uomini e 
donne, fuori dalle pareti 
domestiche — la famiglia 
s'e ventttr facendo sempre 
piu debole e piu gravata 
d'impegni: «isolata. eco-
nomicamente - instabile, 
travagliata da forze centri-
fughe che spingono tutti I 
suoi membri fuori dal suo 
seno, mutata nei suoi stes
si vincoli interni. In piena 
crisi, insomma >. 

~ La c nostalgia della fa
miglia > — che conttene 
un nucleo positivQ, di ri-
volta contro lo scempio che 
l'attuale societa fa del-

.1'uomo, dei suoi Iegami'e 
dei . suoi affetti — s'ag-
grappa naturalmente alia 
figura della donna, facen-
done la chiave d'un ritor
no al passato, sia pure in 
forme nuove e diverse. Ma 
che valore pud avere, se 
non di pavido rifugio o di 
sterile evasione. una fami
glia ridotta a semplice 
unita di consumo, fondata 
cioe eulle <cose>. sempli
ce Iqogo d'incontro a sco-
pi puramente materisli di 
individui cendannati a una 
disperata solitudinc Inte-
riore e tra cui spesso non 
esiste, o quasi, un vero 
rapporto umano? In que
sta fa^iq'ia la donna non 
pud certo trova re la sua 
fii!<.•=» espressione e sod-
di.sfazione. 

Uqa vita 
di riflesso 

C vero che 1'uso degli 
eleltrodomestici dirctnui-
sce notevolmente la 6ua 
fatica muscolare (che. stu-
diandola su basi scientifi-
che, la compianta prof. Di 
Giorgio aveva dimostrato 
essere paragonabile a quel
la d'un manovale del Ted i-
lizia), -ma aumenta • in 
compenso la sua fatica ner
vosa. Non per nulla esiste 
anche da not, sia pure in 
misura assai piu limitata 
che non, per esempio, ne-
gli Stati Uniti. dove il fe-
nomeno ha dimension! as
sai maggiori, la cosiddetta 
c nevrosi della casalinea>. 
Avulsa dal corpo sociale. 
chitisa enlro ristreiti oriz-
zonti. vivendo soltanto una 
vita di riflesso e in fun 
zione degli altri, e chia-
mata a suppltre con le sole 
sue forze a tutte le caren-
ze del tessuto sociale. la 
casalinga sviluppa spesso 
una vera psicosi ossessiva 
fondata sui senso di vuoto, 

di oscuro rimorso, sull'im-
pressione d'e^seie « inuti
le >; per cui « tende a 
crearsi 6empre nuovi com
piti, a trovare sempre nuo
ve faccende da sbrigare e 
diventa cosi prigioniera di 
una catena infinita di pic-
coli lavori ch'essa stessa 
moltiplica e che alia fine 
la sommergono. La convin-
zione di non poter mai 
"arrivare a far tutto" si 
radica cosi nella donna di 
casa e da origine a una 
delle sue tante frustra-
zioni >. Gli stessi elettro-
domestici, invece d'essere 
strumenti utili a soddisfa-
re esigenze reali, diventa-
no specie di feticci, sim-' 
boli d'un determinato li-
vello di vita e quindi di 
prestigio sociale. 

La « rivalutazione socio-
economica » dell'unita do-
mestica sulla base dei con-
sumi fa confluire la nostal
gia della famiglia con le 
esigenze del capitalismo 
monopolistico. La casalin
ga viene esaltata come 
consumatrice in omaggio 
alle leggi del profitto. E' 
evidente che in un foco-
lare cosi avvilito la donna 
sara due volte subordina-
ta in un mondo d'individui 
subordinati, e che il de-
cantato « ritorno al foco-
lare> sara soltanto un ali
bi per una societa che non 
vuole trasformarsi. 

* * # 

Non dobbiamo dimenti-
care pero — ed e questo 
un altro dei punti su cui 
il Cesareo giustamente in-
siste — che l'ingresso del
la donna nel lavoro extra-
domestico non com porta 
automaticamente la sua 
emancipazione. II lavoro 
fuori di casa e certamente 

, un diritto e un dovere del
la donna moderna e pud 
essere per lei strumento 
di liberazione quando I'ab-
bia coscientemente scelto -
e voluto, quando in esso 
possa esplicare le sue ca
pacity e le sue attitudini, 
traendone adegua"ta soddi-
sfazione, quando infine 
esso non le impedisca di 
svolgere anche il suo ruolo 
familiare. 

Sappiamo invece quanto 
la realta attuale contrad-
dica a queste esigenze. I 
sei milioni di lavoratrici 
riconosciuti dalle statisti-
che — e a cui vanno na
turalmente aggiunti altri 
milioni di lavoratrici agri-
cole e a domicilio — sono 
quasi sempre in gravi con-
dizioni d'inferiorita. II 
mondo del lavoro e fon-
damentalmente ostile alia 
donna che si sente in esso 
disadattata.. L' industria 
vede in lei una riserva di 
mano d'opera potenziale 
da sfruttare a basso prez-
zo; anziche cercare di qua-
lificare il lavoro della don
na, tende quindi a dargli 
un carattere sussidiario, 
eomplementare, sostitutivo 
di quello maschile. mentre 
la mancata o inadeguata 
preparazione professtonale 
impedisce buoni risultati e 
vera soddisfazione. 

Disadattata nella fami
glia e nel lavoro, la donna 
finisce coU'esserlo anche 
nell'amore e nella mater- • 

' nita. Nella famiglia pa-
triarcale, la matemita si 
ir.seriva in un contesto uni-
tario e aveva la sua fun
zione e la sua dignity 6o-
ciale; nel mondo d'o?gi e 
divenuta un fatto stretta-
mente privato 

Ma e assurdo richiama-
re la donna al « ruolo do-
mestico* col pretesto che 
il bambino ha btsogno di 
lei. Gli psicologi — che 
pure riconoscono e affer-
mano 1'importanza fonda
mentale che ha il rapporto 
materno nella prima in-
fanzia per fa salute men-
tale e 1'eqiiilibrio del bam
bino — escludono. sulla 
base di precise documen-
t a zioni, che il lavoro della 
madre (quando sia natu
ralmente un lavoro umano 
e accettato. non uno sfrut-
tamento besttale) prw>sa 
essere causa di negligenza 
affetttva verso i figl». Si e 
visto. al coritrario. come Ta 
donna costretta a concen-
trarsi sulla matemita. a 
esclusfone di altri fn*eres-
si, tenda a «6trumcnta-
lizzare» il bambino, cer-
cando in ltd il compenso 
alia mancata realiz^azione 
della propria personnHta e 
si rifiuti. quando s«:ingp 
il momento. di scincltVre il 
nodo che la legs ai figlr 

Le nuove condi7if>ni dl 
vita impongono una nuo
va concezione della .mater-
nita, che non deve piu 
essere un fatto privato o 

frmiliare, ma sociale. Tra-
^forn>ando le proprie strut
ting, la societa deve assu
mere su di se un onere 
che la famiglia non e or-
mai piit in grado di soste-
nere « un onere economico 
che deve divenire intera-
menle sociale, e un one-
te educativo che deve af-
fiancarsi a quello familia
re e i n t eg ra r lo . Deve 
quindi garantire alia don
na il diritto a conservare 
il suo impegno sociale e 
insieme ad assolvere alia 
sua funzione materna * in 
ogni momento della vita: 
deve riconoscerle cioe il 
diritto al lavoro e il di
ritto aH'amore e alia ma
temita. 

Diritto alia 
personalita 

11 libro del Cesareo pone 
e rivendica in ogni sua 
parte, in ogni sua pagina, 
questo diritto della donna 
all'esplicazione completa 
di se stessa, della sua per
sonalita, senza costringer-
la a una scelta — che in 
realta non e - scelta ' ma 
dura imposizione —, senza 
sottoporla a una dramma* 
tica frattura della sua vita 
tra ruolo domestico e ruolo 
sociale. E chiarisce, sulla 
base di unaanalisi sempre 
precisa e spesso acutis-
sima, come il problema 
della condizione femmini-
le non possa e non debba 
mai essere considerato 
a se, avulso dal con
testo sociale e come, 
per risolverlo, sia ne-

'cessaria una profonda tra-
sformazione in primo luo-
go delle strutture della 
societa, ma anche 'del co
stume, della mentalita del
la cultura oggi dominante. 

Con processo lungo e 
contraddittorio, il mondo 
moderno ha distrutto la 
base economica e produt
tiva della famiglia, ne ha 
sgretolato l'etica tradizio
nale. Ma sulle rovine di 
questo mondo che la sto
ria ha irrevocabilmente 
abbattuto e travolto — e 
cne sarebbe assurdo voler 
artificiosamente ricostrui-
re — non ha saputo, sal-
vando e sublimando gli 
elemeoti tuttora validi, 
ricostruire un tessuto so
ciale a cui l'individuo pos
sa appoggiarsi. Sui nucleo 
familiare continuano a gra-
vare impegni ^ insopporta-
bili, in primo luogo il 
mantenimento e l'educa-
zione dei figli, che rappre-
sentano ormai dal punto di 
vista economico un passi-
vo a fondo perduto; all'an-

' tica etica familiare si • 
saputo contrapporre sol
tanto l'etica dei consumi. 
E' chiaro che la soluzion* 
del problema si avra sol
tanto quando, distrutto 
completamente il con tenu
to economico del rapporto 
familiare, trasferiti alia 
societa quelli che erano un 
tempo i compiti della fa
miglia, csi creera un nuo
vo tessuto organico, mate-
riale e ideale, in cui nuovi 
valori privati sMnnestino 
organicamente a nuovi va
lori sociali: in cui il vin-
colo di sangue si trasformi 
in apporto umano fondato 
su una scelta e un impe
gno coscienti >. 

Secondo il Cesareo, que
sto potra avvenire soltanto 
in una societa socialists, 
in cui la solidarieta fami
liare. il patrimonio cultu
ra le familiare non venfta-
no eliminati e distrutti /ma 
portati a un nuovo. piu 
ampio e piu alto. livello. 
O forse — come ha affer-
ma»o con serrata analisi la 
dott Laura Conti nel cor
so d'un dibattito tenuto*! 
rccentemente alia Casa di 
Cultura di Milano sul Ii
bro del Cesareo — la pa
rita tra i sessi. sulla base 
delle differenze. sara pos-
sibile soltanto in una so
ciela • comuni5ta in cui 
venga dato a ciascuno non 
secondo il proprio lavoro, 
ma secondo il proprio bi-
sogno: soltanto cosi la di-
minuita produttivita della 
donna nel lavoro nel pe-
riodo della matemita e 
deU'allevamento dei figli 
non si tradurra inelutta-
bilmente in infenorita. 
Affermazione profonda-
mente e suggestivamente 
rivnluzionaria che dovreb-
be a sua volta diventa re 
argomento d'una lunga, 
spregtudicata e approfon-
dita discussione. v 

A. Marchesini Gobctti 
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