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Fallimento della politica di centro sinistra per le donne 
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II ministro Pieraccini aveva promesso un aumento delle percentuali di 
occupazione femminile, in modo da portare i livelli di occupazione delle zone 
piu arretrate (cenlro-sud), al livello dl quelle piu avanzate. 

LO SMENTISCONO I FATTI: I'occupazione femminile e andata indietro, negli 
ultimi anni, di 1.200.000 unita. I'occupazione femminile e diminuita anche nelle 
region! del Nord; la Confindustria prevede il blocco, o addirittura I'arretramento 
dei livelli di occupazione almeno fino al 1970. 

La parita salariale e, secondo la DC, una conqulsta ormai acquisita. 
LO SMENTISCONO I F A n i : dalle cifre risulta che le disparity salariali fra 

LEGGI 
FAMILIARI 
A CONFRONTO 

lavoralori e lavoratrici si sono mantenute e in alcuni casi accentuate, mentre le 
donne continuano ad essere relegate nelle categorie inferiori di qualifica. Nel '64, 
le donne con la qualifica di operaio specializzato rappresentavano il 7,3 per cento, 
gli uomini il 23,11 per cento; al contrario, le donne considerate manovali comuni 
erano il 16,4 per cento, gli uomini il 7,3 per cento. 

L'industria tessile e un esempio clamoroso. Nel le fabbriche piu moderne, i 
telai in dotazione a ogni lavoratrice sono aumentati, dai 16 del '53, fino agli 80 
di oggi. Le operaie sono state espulse in massa dalla produzione, ma in com-
penso. gli industrial! hanno aumentato enormemente i loro profitti 

La fine della legislatura ha visto 
insabbiare ogni riforma del dtrit-
to familtare, non solo quelta pro 
posta dal PCI, ma anche la a ri
forma a meta» Umidamente pro 
posta dal mtnistro Reale. Nel 1V68 
I'ltalia d ancora. per quanto riguar-
da le leggi che regolano la famt-
glia, all'ombra di Napoleone, 1'ispl-
ratore delle Icgtslazioni ottocente-
sche europee. Ala dopo il 19 mag-
gio, la battaglia riprendera nel Fac
te e in Parlamento per battere le 

resisteme dei conservatori e per 
imporre il nuovo anche in questo 
delicato settore della vita civile. II 
confronto tra codice civile, propo 
ste di legge dell'oiu Reale e pro 
poste di legge del PCI sui punti 
piu significativl, da la misura delle 
differenze dl principio e di norme 
Offre anche la possibilita di see-
gliere e dt appoggiare la concezione 
di una famiglia moderna, basata su 
rapportl nuovl, aperta sul futuro. 

IL CAPO DELLA FAMIGLIA 
• Nel Codice Civile 
II marl to e II capo della famfglia: la moglie segue la condizlone di lul. 
ne assume il cognome ed e obbligata ad accompagnarlo dovunque egli crede 
opportune) di fissare la sua residenza. 

• Nella proposta del P.C.L 
I conlugi dl comune accordo decidono gli affarl essenziall della famiglia e stabi 
liscono la residenza familiare. 

• Nel disegno di legge governativo 
I conlugi stabiliscono d'accordo I'lndirizzo unltarlo della vita familiare. In caso 
di disaccordo prevale I'opinione del marito. 

SCI0GLIMENT0 DEL MATRIM0NI0 
• Nel Codice Civile dice: 
II matrimonlo non si scioglie che con la morte di uno dei coniugl. 

• Nella proposta del P.C.L 
II matrimonlo si scioglie con la morte dl uno del coniugl o con II • divorzio • 
Trascorsi cinque anni dalla separazione legale entrambi I comugi o uno di essi 
possono chiedere al Tnbunale lo saoglimento del matrimonlo. 

• Nel disegno di legge governativo 
Mantlene inalterato II Codice civile e qulndi non parla dl divorzio. 

RAPP0RTI GENIT0RI - FIGLI 
• Nel Codice Civile 
ti figllo e soggetto alia potesta del gemtorl slno all'eta maggiore o all'emanci-
pazione Ouesta potesta e esercitata dal padre. 

• Nella proposta del P.C.L 
II figllo, fino all'eta maggiore o all'emancipazlone s soggetto alia potesta dei 
genitori. che la esercitano di comune accordo 

• Nel disegno di legge governativo 
M figllo e soggetto alia potesta del genitori fino »l complmento della maggiore 
Cift o alia emancipazione. Ouesta potesta e esercitata da entrambi I genitori 
nell'lnteresse del figllo. In caso dl disaccordo tra I genitori spetta al padre 
prendera I prowedimentl necessarl. 
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Fra i lavoraton cost r en i a lasciare la campagna. 
le donne sono in prima fila. E la ragione h sem-
plice: perch6 sono le piu sfruttate. Talvolta h un 
padrone che le sfrutta, dandogli una paga inferiore 
agli uomini o preferendo gli uomini quando i lavo-
ratori si trovano in tanti a chiedere pochi posti di 
lavoro. M a piu spesso e lo stesso govemo, con le 

sue leggi. che ostacoia la parita tra uomo e donna 
per i contribufi di pensione la contadina si vede 
attribuire 104 giornafe di lavoro ali'anno, I'uomo 
150; la conduzione dell'azienda non pu6 essere in
testate a tutti i familiari, ma solo il « capoccia » 
(vedi le aziende mezzadrili) v iene riconosciuto, e 
la donna degradata come «coadiuvante» 

1 - IL LAVORO 
11 Piano Pieraccini prevedeva che 
entro 11 1970 vl sarebbe stato per 
I'occupazione femminile un eleva-
mento della percentuale delle reglo-
nl piu arretrate del centro e del Sud 
al livello di quelle piu avanzate del 
Nord. Invece I'occupazione femmi
nile ha continuato a diminuiro al 
Nord come al Sud 
(1 PCI chiede che venga assicurata 
la creazlone immedlata dl 750.001) 
posti di lavoro per soddisfare la 
piu immedlata richiesta delle don
ne in cerca di occupazione (3 mi-
lioni). 

2 - L' ASSISTENZA 
ALL'INFANZIA 

11 Piano Pieraccini prevedeva la co-
struzione di 3800 nuovi asili nido in 
5 anni. Ne sono passati 2 e mezzo, 
ma gli asili nido sono rimasti 522 
In tutta Italia, con una capienza di 
circa 25 mila bambini. La nuova 
scuola materna statale. promessa da 
Moro nel "63, ed istituita con una 
legge recente. orlrira posto a 150 ml 
la bambini, mentre quell! che ne 
hanno diritto sono 2 milioni e 
mezzo 
II PCI chiede che si avvii la rea-
lizzazione della rete di asili nido, 
per arrivare a 16 mila net prossi-
mi 10 anni, che la scuola materna 
soddisfl le esigenze di tutti I bam
bini, che la scuola dell'obbligo ospi-
ti i ragazzi a pleno tempo, aiu-
tando le famiglle nell'opera di edu-
cazione e di assistenza. 

3 • SERVIZ1 
SOCIALI 

degni di una societa civile, che alle-
vino il doppio lavoro delle donne oc-
cupato, e rendano meno pesante 11 
lavoro domestlco. La DC ha «re-
galato » alle casaltnghe, dopo anni 
di lotte, una legge truffa per la pen 
sione e una serie di chincchlere sul-
la « libera scolta » fra lavoro e fa
miglia. In realta, senza servizl so 
ciall, senza occasioni di lavoro, per 
13 milioni di cnsalinghe non e'e nes 
suna scelta possibile oltre quella 
dl restare a cusn. In Italia non solo 
non esistono servizl sociali pubbllcl, 
ma intere region! sono quasi sprov 
viste dei servizi piu elementari per 
una, societa civile: i trasporti. le 
scuole, gli ospedali. 
II PCI chiede una nuova organiz-
zazione della societa civile e delle 
sue fondamentali strutture scolasti-
che, assistenziali. cultural! e sanl-
tarie. 

4 - IL DIRITTO 
ALLO STUDIO 

le donne sono discriminate di fronte 
alia cultura; presenti alia pari dei 
maschi nelle elementari. il numero 
delle ragazze discende al 40 per 
cento nella scuola media, al 35 per 
cento nelle scuole superiors al 30 
per cento all'Universith Ma anche 
qui, la scelta della facolta e quasi 
obbligata: le ragazze rappresentano 
il 74 per cento nelle facolta lettera 
r!e, e solo 11 5,9 per cento a Ingegne 
ria e il 2,7 per cento ad agraria 
II PCI si battc per II diritto alio 
studio a tutti I giovani meritevoli, 
per la parita efrettiva del diritti fra 
giovani e ragazze nella scuola, nella 
cultura, nelle profession!. 

Dalla 
esperienza 
alia 
ribellione 

i Sono stata Itcenziata nel settem 
Ore 1965. Aspettavo un figlio». 
'ex operaia alia Rheem-Saftm - Mi 

lano). 
<t Ho un bambino. Lo afftdavo 

all'asilo-mdo e Uravo fuori 25.000 al 
mese dalla bustapaga per la retta. 
Avevo pero bisogno di un'ora al 
giorno. che pot recuperavo durante 
la giornata, per andare a prendere 
il bambino. La ditta non mi ha 
concesso quest'ora. Ho dovuto di 
mettermi. E' successo nel gennaio 
del 1966». 
'ex operaia alia Triplex - Milanoj 

«In died anni ho cambiato sette 
mestieri. Ho cominciato come do-
mestica, poi sono diventata lavo 
rante a domicilio. Quando e esplo 
so il boom della maglieria, sono 
entrata in una piccola fabbrica co
me stiratrice. Ho trovato lavoro, 
in seguito, in una piccola offtcina 
dove si montavano i pezzi di cu 
cine. Da fi, sono passata in una 
tabbrica elettrodomestica. Mi han 
no Itcenziata, sono tornata al lavo 
ro a domicilio. Dovevo comprare 
una macchina nuova e allora ho 
nnunciato. Adesso sono di nuovo 
iomesttca ». 

G. R. - Modena) 

«Esami comptuti su un'operaia 
iella Superga hanno rivelato che 
il sangue presentava tracce della 
wluzione imptegala nella lavorazto-
ne. Nel solo reparto 52, in una set 
ttmana del gennato 1967 sono n 
iultati assentt per malatlia 155 ope 
raie Nello stesso reparto, su 40 
'avoratrtct interpellate, sono stati 
raccolti questt datt: 13 esaurimen 
tt nervost. 7 anemte, 2 tbc. 2 ecze 
•ni, numerose artrtti». 
Mariuccta Bracchi • Torino} 

« La matemita nuoce alia produ 
none. Percid mi hanno dato con 
ugh su come controllare le nasci 
te. Mi hanno anche detto dt limi 
tare al venerdi o al sabato sera 
' rapportl sessuali, per salvaguar-
dare eventuah cali dt rendimento*. 
'Impiegata alia Palmolive • Milanoj 

« Le donne sposate prima di es 
tere assunte vengono sottoposte a 
•nsita medtca per accertare se so 
to in stato mteressante». 
Operaia alia Magneti Marelli • Se 

sto S. Giovanni) 

• Mio marito e emigrato il I. set 
tembre del '65. Si trova in Canada, 
In due anni ha scritto poche volte 
e ha mandato qualche decina dt 
migliaia di lire, perche non riesce 
a trovare lavoro. lo e i mlei otto 
figlt vlviamo con le 18.000 lire al 
mete dl pensione dl mla madre. 

Uuando ricscn, faccto qualche gtor 
nala come bravemnte in campngnaa 
(Gemma Venn Mvlita di Cosenza) 

«Nel 1960 comprat la macchina 
« retttlinea 12 » per fare le maglte 
in casa. Poi la cambtai con In s. 
che aveva spodestato la 12. Adesso 
ho venduto anche la S c ho com 
prato la macchina per fare i fu 
sti. Nei tre cambi ho perduto 200 
mila lire nette c la salute. II paoro 
ne ristruttura I'azienda a nostre 
spese ». 
(Maria C. - lavoratrice a domici 

Ito • Carpi) 

<t Da ventt anni lavoro la terra 
dei padroni. Ne avevo 13 quando 
ho portato a casa la prima paga 
di poche lire. Lo stesso "desttno" 
hanno avuto le mie sette sorelle. 
Oggi guadagno 1200 lire al giorno. 
ma il lavoro e sattuario. Spesso 
resttamo duoccupate e allora gli 
agrari ct ricatlano, dicendo che se 
non accetttamo un salario piit bas 
so asfiimcranno altre donne». 
(Grazia Perrucci • bracciante - Bar-

nalda dt Mater a) 

or Nella mm fabbrica le donne 
lottano e manifcstano. Non e solo 
una questione numericn, in noi don
ne vt c la consapevolezza della po
sta in gioco ». 
(operaia alia Borletti • Milano) 

a La via delle otto ore e stata du
ra. Solo lunghe lotte ct hanno per-
messo dt conqutstare un orario dt 
lavoro put umano. prima gli agrari 
ct obbligavano a lavorare da notte 
a notte, e ci pagavano quasi ntente. 
Con gli sciopert abbtamo ottenuto 
dt mtgliorare il salario, e andremo 
avanti per imporre quello che ci e 
dovuto ». 
(Angela Giannandrea, bracciante av-

tentizia - Bernalda di Matera) 

« Quando ho trovato questo mon 
do in fabbrica, dove ti inttmidt-
scono, ti dtscriminano, ti sfrutta 
no, e ho capito che questa era la 
conseguenza di un sistema, ho ma 
turato Vunica decisione positiva 
delle quale devo ringraziare il mio 
padrone: ml sono tscritta al PCI». 
(Impiegata dl Milano) 

'Si, il Partito comumsta ttaltano 
I'ho conosciuto attraverso dei com 
pagni di lavoro, durante I'occupa 
zionc della fabbrica. A casa e a 
scuola mi avevano insegnato che 
una donna non doveva occuparsi 
di politico, I mtei compagni mi han 
no spiegato che se vogliamo difen 
dere tl posto dt lavoro e cambia 
re la societa dobbiamo muovtrci 
tutti. donne e uomini*. 
(Operaia alia Hitman • Corttto 

Milano). 


