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Si opre domani a Roma il VII Congresso dell'UDI, Vorganiziazione unitaria e av-

tonoma delle donne ifa/ione, nata venti anni fa, nel fuoco della Resistenza 
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PUNTO Dl VISTA DELLE 
PARTIGIANE DELLA LIBERIA 

r •* • > 

VENTI ANNI DOPO 
A U'Ildliu 1961, in pieno tli-

iiia di cclebru/ione del 
ventciinale della • Resi-

sten/a, spelta :il compito di 
verificarc criticumentc il pun-
to d'approdo della propria slo-
ria politico, sociale e civile, lo 
stato in cui si trovano i rap-
porli tra l'uomo e In societa. 
in rclazione alio sue prcmesse 
storiclie e ai snoi bisogni at-
tuali. II progetto tli te»i del-
l'UDI per il suo VII Con
gresso e appiinto questo: pin 
di cento p.igitic fitte fitte di 
rsperienze di lotta, di mature 
idcalitu, di concrcti propelli e 
di prospeltive sociali ad alto 
livedo iiniano, nltraver.-o !e 
qiiali milioni di domic Ira le 
pifi fedcli agli ideuli della Ke-
sislen/a, supcrato ogni limite 
corporativistico c fcmmiuiMi-
co di vcccliin stainpo, guard.i-
no alle lacitnc e ai contrast! 
della nostra epoca con la vil
loma di stiperarli ailraverso 
iin mulamento profondo dclle 
struttnrc della societa. 

Alia base di quella matura 
visione del valorc attualc del
la lotta per la formazione di 
una societa capace di far le

va sill la nuova condizione 
della donna, come una delle 
novita pu positive del nostro 
tempo, sono ('unita c 1'auto-
noniia. Uniiii di tulle le don
ne per ruggiutigcre I'ohictlivn 
di una reale cinaueipa/ioiie 
da inisiirarsi nun sollanto 
sulla sea I a della strut la osscr-
van/a dei diritti paritari, ma 
dello sviluppo di un amhiente 
nazionalu die no const-nia la 
pi'ena csplicuzione. Aiitonomia 
di linea politica da ri bad ire 
non solo attraverso il rifiulo 
di preeoncette identifirazioui 
con i partiti o con i go\erni, 
ma in una critiea valutazione 
del peggio di ciaMtuu) e IK-Ila 
piu interes^ata accetla/ione del 
meglio. 

AI centro tra pa-sato e fu-
turo, tra le migliori Iradi/io-
ni c le piu avau/ate pro^pe!-
tive, s'apre dutique domani il 
VII Congre.-so del lUUI. Go-
veruo c partiti non po-%ouo 
ignoraru 1* awenimento. 11 
documento dell'UDI entra nel 
\ ivo dei problcmi naziomili, 
delle sccltc da operarc in ogni 
campo, pro o contro gli inte-
ressi della maggior.inza, pri

me tra tiilti le scel:e di po
litica - interuazionale, pro e 
contro il proce-so di di-tcn-
sione e di disarmo in atto 
oggi nel mondn. IVrclie in 
ot-'ni campo deH'ntlniia um.i-
na non e-i-le un dhcuirc die 
non parla dal prcsiippnsto di 
una coesistenza pacii'iia, auro
ra lutta da ralTor/are e da sta-
bili/./are con precisi impegui 
politici e uiiiani. 

Anclie per 1'UDI, duui|iie, 
la haltaglia |KT la pace non 
cessa ili es^rre la lia-e della 
sua costrnzioue umana e so-
ciale. Sta in <|iiesto, nella lot
ta per la pace, uno dei fun
damental! punti di incoutro 
tra noi eomiinisti c le donne 
deirUDI con le fjuali aliliia-
IIIO sempre trovalo "e [nil si-
gui(icati\e forme di collabora-
zione, nel ipiailro di una lot-
la obicttivaiucnlc commie per 
una sorieta dm lenda a dare 
alia douna una nuova dimen-
sione e \\n nuovo »pa/io. E 
non polrebbe ess'.'re iliivrsa-
mente, poielie noi co;nunisii 
siaino la forza d ie piu coe-
rentcmente affrontj la difesa 
de-i diritti fcmmiii'li, giorno 

per giornn e a qtiesla lotta 
sa dare il re-pirn di una vi
sione della societa compK'ta-
inente rinnovata, la pro<?petli-
va di una -oeieta sociali^ta, 
capace di libera re il campo 
dagli egoi.-tni capitalistic! die 
-cmpre lianno condizion.ito iw-
gativamenle il cammino della 
donna verso In modernita. -

Noi comuuisii -iaino pro-
fondamente convinli die 1'it-
tivita qnotidiana di milioni e 
milioni di comiinisti in ogni 
paesc, la presenzu di societa 
socialise in un Ser/o del mon-
do, Tingresso sulla scena so
cialc e politica — a! tra verso 
il nioto di Iib;'rizioncj dei po-
poli colnuiali — di ma—e 
ftmminili immense fino a i^ri 
costrelle in condi/.ioni di par-
ticolare arretratezza, rappre-
-enlino una realia clio di [al
io ralTor/a, con-olida, sprona 
gli obictlivi di progre—o, di 
civilla e di felicila cite le 
donne deM'UDI, quoste inso-
sliluibili pariigiane della li-
berta dei nostri giorni, inse-
gunno senza tregna e con la 
piu coraggiosa e lenace vo-
lonta. 

I dafi di fatfo: • E* un fatto che 
oggi il numero 

dei matr imoni fa l l i t i , delle f ami -
glie divise o dilaniate dal dissen-
I O , e cre3cente... Deve la societa 
dare una sua sanzione al fa l l imen-
to del matrimonii)? >. 

Le cifre fornite dal Procuratore 
generale della Cassazione nel di-
scorso inaugurate dell 'anno giudi-

Le fradizioni del passafo^g i? ; 
rappresentava dal punto di vista 
•ociale anche una unita economica 
di produzione ed e ra percid strut-

divorzio 
ziario 1964, sono queste: nel 1963 
le richieste di separazione legale 
sono state 11.227 rispetto alia 
10.178 del 1962; sono state dichia-
rate valide nello stesso periodo 
10 sentenze di divorzio ottenute 
a I Teste ro; sono stati annullati 68 
mat r imon i . In I tal ia il 97,5 per 
cento delle coppie contrae II m a -
tr imonio religioso; 600.000 sono le 
situazioni fami l ia r ! i r regolar l . 

Trepo$iiionineirUDI:1
0»a^"d;^ 

nostre associate il principio della 
indissolubility del matr imonio e 
irrinunciabile in quanto I'indisso-
lubilita procederebbe dalla natura 
del contratto matr imontale . La 
unione non sarebbe piena, com-
pleta e perfetta — si sostiene — 
se non fosse univoca, duratura , 
irrevocabile. Presupporre la pos-

U matpmi t f l - • l - 'UD l r la f fe rma 
m a i e i l l l l d . u principio che la 

materni ta non 4 un fat to mera-
mente p r i v a t e m a h qualcosa che 
• anche strct tamento connesso 
agl i in tereMi della co l le t t iv i ta» . 

sibilita di rottura del vincolo rap-
presenterebbe gia un l imite del-
I'unione >. 

Inoltre I'indissolubilita - e stata 
storicamente una conquista per la 
donna sottoposta precedentemente 
alle condizioni umil ianti vuoi del
la pol igamia vuoi del ripudio ». 

2) • Per un'al tra parte delle no
stre associate poiche il mat r imo
nio sarebbe la conseguenza di 
una scelta l ibera, tale l iberta non 
sarebbe piena se non comportasse 
la possibility di scioglimento del 
vincolo. Ogni atto umano si so
stiene ha sempre un carattere di 
relat ivita ed e compiuto in rap-
porto a situazioni oggettive e sog-
gettive che possono mutare >. 

3) « Una terza opinione presente 
nella nostra associazione e quella 
che vede lo scioglimento del m a 
tr imonio come il necessario rico-
noscimento di una realta di fatto. 

La rottura dell 'unita, fatto depre-
cabile in se, una volta i r r imedia-
bi lmente compromessa, non pud 
essere smentita dal sussistere di 
un vincolo formate prat icamente 
respinto. I I divorzio sarebbe cioe 
solo lo strumento giuridico che 
sanziona il fal l imento ». 
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fermano le tesi d e l l ' U D I , su que-
sti t re punti di vista. Solo due 
tesi radicali sono escluse dal di-
batt i to: 1) la tesi secondo cui 
• I'istituzione del divorzio sarebbe 
la piu urgente, necessaria e deci-
siva r i forma dell'istituto fami l ia -
re >; 2) la tesi secondo cui * I'isti
tuzione del divorzio rappresente-
rebbe il colpo piu grave dell ' isti
tuto fami l ia re del quale provoche-
rebbe la disgregazione ». 

La ffamiglia 
turata in base alia sua funzione 
produttiva sotto la guida indiscus-
sa e autor i tar ia del capo-famiglia. 
In tale famigl ia patr iarcale la 
donna aveva una condizione ser
vi le, ma il suo lavoro era comun-
que produttivo e, svolgendosi nel-
I 'ambito domestico, non entrava in 
diretto conflitto con I suoi compi-
ti fami l ia r ! - . 

« Con la trasformazione anche 
del l ' l tal ia da paese agricol-indu-
striale in paese industriale-agri-
colo, si e venuto estendendo sem
pre piu un nuovo tipo di famigl ia 
che ha assunto una diversa fun-

I ffigli 

zione economica, quella di centro 
di consumo ». 

I nnnvi valnri- " M e n t r e J'evoiu-
I IIUUVI VdlUI I . z i o n e m o c | a | e sot-
trae alia famigl ia le funzioni stret-
tamente economiche e le giustifi-
cazioni di natura esterna (lo Stato 
as3ume sempre di piO, insieme 
alle imprese pr ivate, funzioni pro-
duttive, assistenziali, ecc.) si con-
servano leggi, comportamenti . 
consumi, forme di organizzazione 
sociale corrispondenti al modello 
della famigl ia centro di consumo 
che provvede a tutto ». 

« Nel momento in cui la famigl ia 
dovrebbe essere l iberata dai resi-
dui compiti mater ia l ! non piu eco-
nomicamente significant! e trova-
re la validita nella sua intrinseca 
ragion d'essere — quella che sea-
turisce dal rapporto fisico e spi
r i t u a l t ra i suoi m e m b r i — que-
sta sua esigenza di positiva t ra
sformazione entra in contrasto con 
I'assetto sociale circostante. La 
societa rif iuta e schiaccia I'isti-
tuto fami l ia re . E non sono questi 
gli stessi fattori che ostacolano il 
proce3SO di emancipazione della 
donna? ». 

In che ambiente crescono?: 
• II successo, il prestigio sociale, 
la sicurezza economica richiedono 
troppo spesso nella societa di oggi 
I'accettazione di quella legge del-
I'efficienza produttiva che diviene 
t irannica se considerata metro su
premo ed esclusivo di valore. 
quando impegni senza riserve la 
persona nella competizione per la 
propria af fermazione individuate 
anche a prezzo della mortif icazio-
nc dei rapport! umani e di quelii 
fami l ia r i in pr imo luogo ». 

I a mar i rP ' " Anccra o g g | m o j t I 
LO I l iau iC. pensano che alia ma -
dre competa esclusivamente o 
quasi la protezione affettiva del 
bambino e spetti al padre indiriz-
zare e giudicare il ragazzo nella 
sua formazione culturale e mora
le: cid deriva dalla tendenza a 
elevare a modello permanente una 
situazione fami l ia re che e stata 
tipica del passato. Esigenza reale 
del bambino e di essere educato 
da entrambi i genitori. 

V a mutando il rapporto genito-
ri-f igli un tempo fondato preva-
lentemente sull 'autorita e sulla 

sottomissione; m a il trapasso da 
un rigore autoritario a un presti
gio che deve essere fondato su 
una sicura consapevolezza, non 
avviene senza contraddizioni e de-
viazioni. Spesso I 'atteggiamento 
dei genitori esprime una profonda 
insicurezza che a volte si vuole 
presentare come rispetto della li
berta del bambino: viene a man-
care cosi ai figli il necessario so-
stegno e il preci3o orientamento. 
Educare significa non lasciare 
fare ma guidare la personalita 
del bambino a conquistare la pro
pr ia consapevole l iberta >. 

I coniugi 
rapporto matr imonia le e veramen-
te l ibero, cioe mora le , solo se non 
e pregiudizialmente di preminen-
n e di subordinazione; se un co-
niuge non considera I 'altro come 
mezzo per raggiungere un suo 
fine, come oggetto di propriety o 
come cera da plasmare- I I rap
porto vero e quindi il rapporto da 

, - ' , persona a persona, nella conside-
• La plena reclproclta, condlzlo- r a z | 0 n e che la persona e sempre 

ne della morat l ta del rapporto co- fine e non mezzo. E* rec iproci t i 
niugale, e fondamento del valido di affetto, di s t lma, di interesai 
rapporto f ra genitori e f igl i . I I cul tural ! e anche mater ia l ! . 

Questo concetto di piena reci
procity nella responsabile accetta-
zione del compito comune segna 
il superamento di quel falso sche
m a morale del doppio binario per 
cui al l 'uomo si chiede lealta, cor-
rettezza e Impegno nel lavoro m a 
gli si concede I'irresponsabilita 
nel comportamento scssuale; men
t re alia donna si Impongono rigo-. 
rose norme di condotta nel rap-
port! con I'altro sesso e nello stes
so tempo le si permettono (e quasi 
le si suggeriscono come vezzi del

ta femmin i l i ta ) la slealta, la men-
zogna, il calcolo, II vuoto intellet-
tuale, la pigrizia, il rigetto di 
ogni responsabilita. I valor i mo
ra l ! che gia emergono in molte 
nuove famigl ie sono frutto di una 
piO severa considerazione del corn-
portamento sia dell 'uomo che del
ta donna. Anche per questo I 'eman-
cipazione femmini le e una pre-
messa necessaria perche la fami 
glia superi la crlsi e divenga, 
nella sua unita, non piO gerarchi-
ca m a par i tar ia ». 

All'ingresso della donna nel mondo 
della produzione, corrisponde una 
piena partecipaz ione alia vita so
ciale e politica ? 

Alcuni dati tratti dal documento deJ-
l'UDI in preparazione del VII Congresso 
possono dare una prima risposta quan
titative a questo interrogativo: 

— alia Camera le donne erano 45 nella 
prima legislatura; 34 nella seconda; 25 
nella terza; oggi sono 27. Una donna e 
Vicepresidente dell'assemblea; 
" — al Senato le donne erano 4 nella 
prima legislatura; 1 nella seconda; 3 nel
la terza; sono oggi 6: 

— nelle amministrative del 1956 le 
donne sono state 1*1.7 per cento dei can
d ida l e 1*1.5 degli eletti; nelle ammini
strative del 1960 le donne sono state 1*1.64 
dei candidati e 1*1.47 per cento degli 
eletti: su un totale di 159 consigliere dei 
comuni capoluoghi di provincia, 88 sono 
della DC. 53 del PCI, 12 del PSI, 4 mo-
narchiche. una liberale e una del Partito 
sardo d'azione: 

— del Consiglio nazionale DC fanno 
parte cinque donne di cui solo tre elette; 
del Comitato centrale del PCI fanno parte 
11 donne, 2 fanno parte della Commissio-
ne centrale di controllo. una della Di-
rezione; 

— per gli ordini professional! e i sin-
dacati non si hanno dati globali. Sono 
indicative alcune cifre - c a m p i o n e - : al-
Tordine dei medici di Roma e provincia 
le donne iscritte sono 1*11 per cento; per 
gli avvocati e procurator! all'albo di 

Roma sono iscritte 157 donne pari al 4 
per cento; per gli ingegneri le donne 
erano (1959) lo 0.27 per cento a Milano, 
lo 0,51 a Roma, lo 0,61 a Torino; le donne 
architetto (1959) erano il 13 per cento 
a Milano, il 12 nel Lazio, il 14 a Torino. 
Per i sindacati, fra il '60 e il *62 la CGIL 
indica questi aumenti percentuali delle 
iscrizioni per le varie categorie: abbiglia-
mento, 27 per cento; tessili. 34 per cento; 
ospedalieri. 14 per cento: commercio. 3.9 
per cento: chimici. 22 per cento: metal
lurgies 22 per cento; alimentaristi, 13 
per cento; vetro-ceramica. 30 per cento. 
Per quanto riguarda la formazione d: 
dirigenti sindacali negli anni *56-'61. 
65 donne hanno frequentato i corsi della 
CISL (22 o non hanno superato le prove 
finali o hanno abbandonato l'attivita per 
matrimonio): negli anni *60-*63. 299 don
ne hanno frequentato i corsi della CGIL. 

Le tesi dell'UDI rilevano con fran-
chezza che questi dati vanno giudicati, nel 
complesso. non del tutto positivamente. 
Perche la partecipazione delle donne 
all'attiva vita politica e sindacale e an-
cora cosl scarsa ef in alcuni casi come 
quello del Parlamento, segue addirittura 
un r.tmo decrescente? 

- Mentre durante la Resistenza e negli 
anni dell'immediato dopoguerra si pre-
sentava alle masse femminili in termini 

semplici ed elementari la possibility di 
modificare radicalmente I'assetto sociale 
esistente, negli anni successivi tale mo-
dificazione si e rivelata piu lenta e com-
plessa. Si veniva cosl manifestando un 
riflusso • della partecipazione femminile 
alia vita politica, malgrado nel frattempo 
siano state abolite ttitte o quasi le limi-
tazioni giuridiche a danno della donna ••. 

~ La donna non e posta oggi in grado 
di partecipare attivamente alia vita asso-
ciata. Qual e la causa di questo stato di 
cose? L'impossibilita materiale di farlo 
a causa del doppio lavoro. le remore di 
costume certo vi contribuiscono. Ma vi 
e in realta qualcosa di piu profondo: vi 
e una implicita posizione critiea della 
donna nei confronti della societa cosl 
come e oggi - . 

« Perche la donna possa sentirsi parte 
integrante della societa occorre che que-
sta venga trasformata secondo un diverao 
sistema di valori: si tratta di un proble
ms che investe la ristrutturazione di tutte 
le istituzioni sociali (famiglia. scuola, 
stampa, governi. rapporti di produzio
ne)... Risulta cosl confermato ancora una 
volta che il problema dell'emancipazione 
femminile non potra trovare u. a solu-
zione nel naturale evolversi e progredir* 
della societa. senza la presenza e l'azione 
di un movimento organizzato di emau-
cipazione ». 

// lavoro della donna e una pura ne
cessity economica? 

- Finche il lavoro della donna era con-
siderato soltanto come conseguenza di 
una dura necessita economi a e finche 
I'economia del paese non offr.va che 
scarse possibility d'impiego alia mano 
d'opera femminile. l'ingresso della don
na nella produzione rappresentava di per 
se un passo avanti». Oggi la situazione 
e diversa — affermano le tesi dell'UDI — 
e mentre e prevedibile e previsto un ulte-
riore incremento dell'occupazione fem
minile ne: prossimi anni. la lotta orga-
nizzata delle donne e delle loro associa-
zion: ha permesso di abbattere molti 
ostacoli consentendo che il lavoro fem

minile invadesse anche settori nuovi ri
spetto a quelii tradizionalL 

- Ma proprio nel momento In cui nuo
ve possibility sembrano aprirsi e in cui 
le donne possono entrare —e di fatto 
entrano — in sempre nuovi camp: di 
attivita, appare ch:aro come ancora. mal
grado tutto. rmsenmento della mano 
d'opera femminile nella v.ta produttiva 
avvenga in mo.-Io differente da quello 
della mano d'opera maschile. come esso 
sia carattenzzato da un diverso tipo di 
dlstribuzione terr:tor:ale, dalla concen-
trazione in settori marg.nali e depressi 
della vita economica. dalla instabilita. 

da un basso livcll odi qualificazione dal-
I'essere magg;o*T7iente esposto alle flut-
tuaz:oni congiunturali dell'econoniia. Se 
dunque l'obiettivo del dintto al lavoro e 
stato finora preminente per il movimen
to di emancipazione. la stessa conquista 
di tale diritto pone in luce le contraddi
zioni tra il lavoro della donna e I'assetto 
sociale ed eslge l'elaborazione di obiet-
t:v. nuovi e piu avanzati._ Oggi deve 
essere posto l'obiettivo piu avanzato di 
una scelta libera dei lavoro da parte 
della donna e di un suo Inserimento 
stabile e permanente nel processo pro
duttivo - . 

C'e un rapporto fra la emancipazione 
femminile e riforme di struttura? 

- L a lotta di emancipazione nchiede 
oggi che si operi nell'assetto civile, ne
gli ordinamenti, nelle strutture della 
societa una trasformazione profonda. di-
retta per6 a ordinare la 3ocieta stessa 
secondo un nuovo sistema di valori. Di 
conseguenza le riforme sociali, ove non 
comprendano In se Pesigenza dell'emanci
pazione femminile, non sono di per se 
emancipatrici anche se, quando tendono a 
migliorare I'assetto della societa, possono 
creare alia emancipazione stessa con
dizioni piu favorevoll - . 

-D'altra parte Testrlnsecarsl della vu-
lonta di emancipazione delle donne co

st.tuisce un potente fattore di progresso 
all'interno della societa. La volonta d: 
adottare una linea di programmazione 
dello sviluppo della societa nazionale e 
la richiesta generale che vengano com-
piute talune riforme (urbanistica. agra-
ria, previdenziale. scolastica) sono signi
ficative manifestazioni del fatto che e 
aperto in Italia il problema di un rinno-
vamento in senso democratico della so
cieta. Ebbene. se si vuole evitare che 
tali misure approdino soltanto a un nos-
selto del sistema teso a garantire preva-
lentemente una maggiore efficienza pro
duttiva senza soddlsfare le ospiraziont 

sempre piu diffuse nella societa a un piu 
alto ordine di rapporti dvnli, si dovran-
no accoghere anche le esigenze che di-
scendono dalla questione femminile; e 
d'altra parte accogliere tali esigenze, che 
nascono propno dal punto critico rag-
giunto dal problema della emancipazio
ne, e condizione di suiluppo della de-
mocrazia. In questo senso rluscire a im-
porre al Paese. a livello politico, una 
linea che min anche alia soluzione del 
problemi delle donne in senso emancl-
patorio, significa introdurre un elemen-
to qualitaticamente decisivo nella poli
tica generale di rinnovamento demo
cratico >. 


