
Pffi CONIARE COME DONNA 
COME LAVORATRfCE COME CITTADHA 
Contro la 
DISOCCUPAZIONE 
femminile 
T A DC ha scntto che le spetta « il 

merito di aver fatto della donna 
italiana, tra le europee, quella che 
gode di maggiori diritti »: vediamo-
li, questi diritti; e innanzitutto quel-
lo al lavoro. In Italia, la percentua-
le delle donne che lavorano e la piu 
bassa d'Europa il 19%; inferiore 
addirittura all'Irlanda, dove lavora
no venti donne su cento. 

Suona drammaticamente falsa ai 
16 milioni di donne italiane senza 
lavoro la affermazione della DC se-
condo la quale questo partito «ha 
realizzato una politica economica 
che ha sviluppato 1'occupazione». 
Per le masse femminili italiane la 
verita e proprio l'opposto: i governi 
dc hanno fatto una politica econo
mica che ha prodotto miseria e di-
soccupazione femminile. Le donne 
italiane, tra tutti gli strati sociali, 
sono quelle che hanno pagato a piu 
caro prezzo gli effetti del distorto 
sviluppo del paese. Negli anni del 
massimo splendore del «miracolo 
economico », l'emigrazione e la fuga 
dai campi hanno strappato un mi-
lione di donne dalle attivita agrico-
le. Questo milione e andato ad in-
grossare l'esercito delle casalinghe 
e delle lavoranti a domicilio. La DC 
non si e minimamente preoccupata 
di portare avanti una politica eco

nomica capace di garantire anche 
a questo milione di donne una oc-
cupazione stabile in altri settori pro-
duttivi. 

Nell'industria, la piu grave crisi 
congiunturale, quella del '63-'66, e 
stata pagata innanzitutto dalle don
ne che, in quei quattro anni, in 250 
mila sono state cacciate dalle fab-
briche. Finora non e stato possibile 
raggiungere, nel settore industriale, 
i livelli, di occupazione femminile 
del '59, uno degli anni iniziali del 
« miracolo » italiano. 

L'andamento della occupazione 
femminile e strettamente legato al 
tipo di sviluppo economico del pae
se; per questo la DC, che ha sposato 
in pieno le tesi dei monopoli e dei 
grandi gruppi industriali, non ha il 
coraggio di parlare di occupazione 
femminile e nel suo programma 
elettorale parla solo di una politica 
che «consenta anche Vespandersi 
del lavoro femminile ». Per i comu-
nisti invece la piena occupazione 
della forza lavoro femminile costi-
tuisce un obiettivo fondamentale e 
una delle strade obbligate per rea-
lizzare nel nostro paese un tipo di 
sviluppo economico che risponda al-
le esigenze delle masse popolari, non 
dei monopoli. 

T O SFRUTTAMENTO del lavoro 
femminile avviene all'insegna 

dello slogan padronale: « tutto e su-
bito». Quello che il lavoro di una 
donna pud rendere, per il padrone 
lo deve rendere nel giro di poco tem
po, da qualche mese ad un anno, al 
massimo tre. La rotazione della ma-
nodopera femminile e uno dei dati 
piu drammatici della condizione del
la donna in fabbrica. In alcune azien-
de le giovani, al di sotto dei venti 
anni, non durano piu di sei mesi, il 
tempo di una lavorazione stagionale. 
La manodopera piu richiesta e an-
cora quella minorile: la condizione 
di apprendista (in Italia ce ne sono 
700 mila fra ragazzi e ragazze) per-
mette al padrone di ottenere lavoro 
adulto per una paga, complessiva-
mente, dimezzata. Che cosa preten-
dere di meglio. 

Ma il dramma del lavoro femmi
nile non e solo questo. Parita di di
ritti, scrive la DC: e vero, dopo anni 
di dure ed aspre lotte, le donne ita
liane hanno eliminato la vergogna 
delle differenziazioni salariali rispet-
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to agli uomini. Ma questa disparita 
continua ad esistere sotto forme nuo-
\e , diverse ed umilianti. Le donne, 
nelle fabbriche e negli uffici, sono 
confinate nelle categorie piu basse, 
quindi peggio retribuite, vengono lo-
ro affidati i lavori piu monotoni e 
noiosi, quelli per i quali non c'e pos
sibility di «carr iera». Da una in-

chiesta condotta dai sindacati tes 
sili alia San Remo risulta che il 43 
per cento delle ragazze e confinato 
nella terza categoria. Da una inchie-
sta alia Isolimer risulta che le lau
reate svolgevano solamente man-
sioni di dattilografe. 

E* stato abolito il licenziamento 
per matrimonio e maternita: e vero. 

Ma e anche vero che molte grandi 
aziende (dalla Italsider, alia Olivet
ti, alle fabbriche del settore delle 
confezioni) hanno progressivamente 
abolito le «mansioni» femminili, 
hanno introdotto il terzo turno, han
no « meccanizzato » funzioni ammi-
nistrative. E le donne sono state 
cacciate via. 

Ma la sacca piu spaventosa di sot-
tosalario e sfruttamento femminile e 
il settore terziario, dove trovano ri-
fugio due milioni e 280 mila donne. 
Sono le impiegate dei grandi magaz-
zini, le commesse dei negozi a meno 
di ottanta mila lire al mese; le cen-
tinaia di migliaia di ragazze che 
affollano per 30-40 mila lire al me
se la miriade degli uffici ammini-
strativi, che vivono delle briciole 
delle grandi aziende; le centinaia di 
ragazze che vengono sfruttate a po-
che decine di migliaia di lire al me
se in quelle attivita che si ispirano 
al « modello di vita e di affari ame-
ricano» (dalle pubbliche relazioni, 
alle vendite a domicilio, alia attivita 
propagandistica). 

r 
Invece di riforme 
il sacrificio della 

CASALINGA 
I L 48% DELLE donne che hanno 

abbandonato il lavoro negli ulti-
mi cinque anni ha dichiarato di aver-
lo fatto per « motivi di famiglia », 
per la impossibility cioe di conci
liare casa e lavoro. II 50% delle ra
gazze della fabbrica di confezioni 
«San Remo » ha dichiarato che la 
mancanza di asili nido le costringe-
ra, una volta sposate, ad abbando-
nare la fabbrica. II 30% ha dichia
rato di non farcela a conciliare fab
brica e famiglia. La « libera scelta x> 
tra casa e lavoro, di cui tanto par-
la la DC, e per la donna una scelta 
obbligata. Se non e il padrone che 
ticenzia. se non e la crisi congiun
turale a buttare fuori dalle fabbri
che e dagli uffici le donne, ci pensa 
la organizzazione della societa a ri-
spedirle a casa. E' questa organiz
zazione della societa italiana ad ave-
re bisogno, un bisogno irrinunciabi-
le, di confinare la donna nel lavoro 
casalingo, tenerla lontana dai la
voro produttivo. La donna in casa 
sostituisce con i suoi sacrifici e la 
sua fatica la mancata realizzazione 
delle riforme, gli asili nido che non 
si fanno, le scuole che mancano, la 
assistenza agli anziani ed ai malati 
che non viene assicurata in nessun 
modo. 

La mancanza di servizi sociali per 
l'infanzia costituisce il condiziona-
mento piu grave per la donna lavo-
ratrice. Per due milioni e mezzo di 
bambini esistono appena 18 mila 
asili nido; solo un bambino" su tre 
va nelle scuole materne statali, qua
si la meta dei bambini dai 3 ai 5 
anni rimane fuori della scuola. 140 
mila bambini frequentano la scuola 
materna di Stato, 1 milione e 300 
mila devono rivolgersi alle scuole 
non statali, laddove vi sono. La gra-
vita di questa situazione e stata co-
stretta ad ammetterla anche la DC: 
una deputata dc ha infatti dichiara
to che « di fronte al problema che 
oggi si pone di come conciliare per 
milioni di donne il lavoro extra fa-
miliare con le responsabilita fami-
liari, noi non abbiamo ancora of-
ferto una risposta se non estrema-
mente parziale x>. 

L'impegno delle forze di sinistra 
e dei sindacati ha permesso, su que
sto terreno, la realizzazione di al-
cuni importanti obiettivi, la legge 
per i 3800 asili nido, innanzitutto. Su 
questa strada il PCI intende andare 
avanti per conquistare una esten-
sione ed una qualificazione dei ser
vizi sociali, strumento indispensabi-
le per liberare la donna dalla schia-
vitu del doppio lavoro. 

Doppio lavoro 
A DOMICILIO 
per 1.600.000 

fENTODIECIMILA lavoranti a do-
micilio nella sola provincia di 

Milano; 242 mila nella regione Lorn-
bardia; 1 milione e 600 mila in tutta 
Italia. La estensione del lavoro a 
domicilio sta assumendo proporzio-
ni sempre piu consistent!, si allarga 
dalle zone tradizionali, come le Mar-
che e la Toscana, alle zone piu indu-
strializzate; arriva anche a settori 
nuovi. alia plastica ed alia metal-
meccanica. Quella cifra, un milione 
e 600, e la spia migliore delle diffi-
colta che la donna incontra ad inse-
rirsi stabilmente nella produzione, 
dei condizionamenti che al suo la
voro derivano dalle carenze della 
organizzazione sociale. 

Le donne cacciate dalla produzio
ne costrette ad integrare in qualche 
modo il bilancio familiare, pressate 
dalla necessita di non muoversi di 
casa per poter badare ai figli, nella 
impossibility di affrontare anche 4 
ore di viaggio per andare al lavoro 
e tornare in famiglia. sono le « vit-
time» ideali di questo tipo di la
voro che codifica una inumana con
dizione di sottosalario e di super-
sfruttamento. Per dodici ore ed an
che piu di lavoro, per una produzio

ne che molto spesso ha visto 1'ap-
porto anche di altri familiari o ad
dirittura dei figli bambini, la donna 
riceve un salario che e pari ad un 
terzo di quello percepito dagli ope-
rai di fabbrica. E' priva di contrat-
tazione salariale, normativa, previ-
denziale. 

La DC, quindi. con la sua politica 
economica, prima ha destinato le 
donne alia disoccupazione ed alia 
sottoccupazione, poi si e resa compli
ce di questo dissennato supersfrut-
tamento codificato dai lavoro a do
micilio. Non solo infatti si e ben 
guardata dai far funzionare ed inter-
venire gli organismi di tutela tra i 
quali gli Ispettorati del lavoro ma 
ha impedito la approvazione della 
nuova legge sul lavoro a domicilio, 
la quale, se fosse passata, cosi co
me chiedeva il PCI, avrebbe per-

, messo agli enti locali ed alle lavora-
trici di contrattare le condizioni di 
lavoro e di salario. 

Ma questa legge e stata boicottata 
dalla DC e dalle destre come quella 
per la riforma del diritto di fami
glia e la riforma dell'assistenza. I 
voti al PCI servono anche a fare 
approvare queste leggi. 
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