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UN 1NC0NTR0 PROMOSSO DALL'« UNITA^ SULl TEMA DEL LAVORO FEMMINILE 
E SULLA CRISI CHE TORNA A MINACC1ARE I LIVELLI DI OCCUPAZIONE 

Tnuovotipo 
' •'>.'! : J i . 

••'••}< .fc. 
Alia «intervista collettiva » hanno partecipato Paola Gorla per le ACLI, Maria Lorini per la CGIL, Enrica Lucarelll per il PSI, Adriana Seroni per il PCI - II 
ritorno della donna a casa rappresenterebbe un passo indietro per I'economia e per I'organizzazione sociale del Paese - La tendenza a «fare pagare» 

anche la nuova crisi alle donne • « Part-time »: falsa soluzione da combattere con una mobilitazione unitaria 

II duro inverno della crlsl 
energetica si presenta mlnac-
closo; la difficile fase econo-
mica non pud essere. mlstlfl-
cata come puramente - con-
glunturale; al brusco modlfl-
cars! di oertl modelll dl con-
sumo comlncia gla ad accom-
pagnarsi lo spettro della crlsl 
produttlva e qulndl del dram-
ma dell'occupazlone che so-
prattutto in Italia — 11 Paese 
che mai ha conosciuto un solo 
giorno della sua esistenza sen-
za turbe dl dlsoccupatl — po-
trebbe avere rlpercusslonl 
gravl. Fra 1 fuochl che si 
spengono nella vlgllia del Na-
tale non piu scintlllante dl lu-
strlnl, il prlmo pud essere 
proprio- quello one vegliava 
Vangelo del Jocolare cioe la 
donna, la sposa-madre: sem-
pre esaltata nel period! tran-
qullll, quando l'ipocrlsla non 
costa nulla, e per prima col-
pita brutalmente quando i 
tempi si fanno dlffIclli. ' • - = 

Sappiamo gla che nel dlse-
gnidi chl ha gestlto per tanti 
annl la oggettlva maturazlone 
di questa grave crlsl della so
cieta capltallstlca; le prime 
categoric a pagare sono quelle 
piu deboli, 1 primi a rlmetter-
cl 1 settorl o le zone piu fra-
glli:. cioe 1 lavoratori piu de-
qualificati, cioe le sacche dl 
lavoro nero e dl lavoro preca-
rlo, cioe 11 Mezzogiorno e le 
aree depresse, cioe Inflne le 
donne che nel tlpo dl organiz-
zazione sociale in cui vivlamo 
rappresentano il punto piu 
esposto alle contraddlzloni e. 
agli alti prezzi umanl dello 
sfruttamento dopplo. 

Ecco perche cl e sembrato 
che proprio.in questo momen-
to in cui tanto si invoca un 
nuovo « modello dl sviluppo », 
fosse indispensablle lndlcare 
nella questlone femminlle, e 
specificamente nella questlone 
della occupazione femminile, 
uno dei primi punti dl par-
tenza per tentare di porre su 
basi nuove (evltando i passa-
tl error! delle riprese, sempre 
viziate dagll stessi, ribaditi 
falsi presuppostl) il discorso 
sulla «svolta» nella organiz-
zazione della societa e del 
lavoro che ora perfino Agnel
li va lnvocando. • :^ 

L'« Unita » ha preso l'inizia-
tlva quindi dl rlunire per un 
incontro, per una sorta dl In
tervista collettiva, alcuni dirl-
gentl dl prestigio dei settorl 
femmlnlli del partlti dl sini
stra e eel sindacato: Paola 
Gorla per le ACLI, Maria Lo
rini per la CGIL, Enrica Lu
carelll per 11 PSI, Adriana 
Seroni per 11 PCL Un incon
tro rapldo, sotto 1'lncalzare 
degli avvenlmentl, per testl-
monlare dell'unita, molto sal-
da in questo momento, fra 
organlzzazlonl diverse sul te* 
mi urgent! e drammaticl del
la occupazione femminile che 
gia • provocavano allarme e 
che ora minacciano di aggra-
varsi. -Non una vera tavola 
rotonda, quindi, ma un inter-
vento collettivo politico e in 
questa luce lo riferlremo, ba-
dando solo alia sostanza delle 
indicazionl dl lotta, dei dat!, 
delle denunce che sono emer-

•i da! quattro interventl in due 
ore di dibattito. 

Dal 1960 al 1972 l'occupazio-
ne femminile in Italia e cala-
ta di un miltone e centomila 

unita toccando il livello piu 
.basso del paesl occidental! ln-
dustriallzzatl: 11 17,7 per cen
to. Partendo da questi due 
dati, che non 6 troppo defl-
nlre agghlacclantl soprattutto 
In relazione al quadro gene-
rale del Paese, Adriana Sero
ni ha aperto gll interventl 
sottollneando che quelle cifre 
sono tanto gravl proprio per
che si inquadrano in una real
ta dl alta dlsoccupazione ge
nerate In Italia e di larghls-
slme zone dl occupazione pre-
carla. Nessun settorlallsmo 
femminile qulndl: 11 tema del
la dlsoccupazione delle donne 
e soltanto 11 piu vlsiblle e — 
si pu6 ' ben dire —• barbaro 
segnale della gravita • della 
storlca • crisi •-• itallana. • Quel 
problema si trova all'lncroclo 
del piu gravi e anche del piu 
attuall problemi che oggi si 
pongono alia societa. Dice la 
compagna Seroni: 1) al calo 
della occupazione generate si 
accompagna automatlcamente 
— per antlca e sofferta espe-
•rlenza delle donne — un au-
mento del lavoro precarlo, del 
lavoro «nero», a domlcillo. 
Oggl e quindi 11 momento, 
proprio aU'lndomanl dell'ap-
provazlone della legge che re-
gola finalmente in qualche 
modo il lavoro a domlcillo 
— oltre un mlllone dl donne 
— dl esercltare una centupli-
cata vigilanza perche la leg
ge venga applicata e gestlta 
adeguatamente; 2) la crisi 
energetica ha rlproposto dl 

- colpo un vecchio problema di 
cui le donne — essendone le 
maggiorl vittime — sono sta-

<te anche piu consapevoli di 
altri: le necesslta della scelta 
del consumi e servlzl soclall. 
Diciamo - trasporti pubblicl. 
consumi soclall, nidi, scuole 
medie, servizi sanitari ecc. Le 
donne hanno un dopplo lnte-
resse a tale questione: risol-
vere 11 drammatico problema 
quotldiano del doppio lavoro 

; (a casa e ' in fabbrlca o In 
ufficio) aggravato dalla ine-
sistenza di trasporti pubblicl 
adeguati, e nel contempo of-
frire nuovi e validl sbocchl 
professional!: se per esempio, 
funzionasse la legge sugll asl-
11 nldo gia approvata, se non 
si opponessero ostacoll incre-
• dibili al suo pieno dispiega-
mento (mentre si continua a 
sovvenzionare 11 carrozzone 
dell'ONMI) oggi non solo le 
donne lavoratrici potrebbero 
sistemare 1 bambini durante il 
lavoro, ma le disoccupate lau
reate e diplomate che sono In 
numero crescente troverebbe-
ro nuove occaslonl dl impie-
go adeguato. -•..-..• 

Un lavoro 
qualificante 

II potere pubblico perd, qui, 
sembra volere solo boicottare 
le Region!, allungando i tern-
{>!, e quindi i costi, della rea-
izzazlone dei nidi; In genera
te e anche nel - Mezzogiorno 
oggl cresce l'offerta di lavoro 
femminile piu quallflcato. dl 
gran lunga, rispetto a un tem
po anche recente: occorre rl-
spondere a questa offerta. Qui 
la compagna Seroni ha ag-
giunto che oggi un grande 

problema e quello di rendere 
qualificante il lavoro femmi
nile, dl renderlo incentlvante. 
'Oggl lnvece avvlene l'oppo-

sto: la donna e sempre lega-
ta alle quallfiche piu basse e 
per 11 piu lungo tempo: il ven-
taglio delle sue possibill seel-
te dl occupazione e ristretto. 
legato a concetti e a pratlche 
superate e qulndl alia fine di-
venta piu agevole convlncere 
queste donne a fare da eser-
cito dl riserva dell'occupazio
ne, a « ruotare » e a prestar-
si a lavoro precarlo o « nero ». 
Tre problemi general! quindi, 
che emergono dalla questlone 
della occupazione femminile: 
l'eslgenza rlconoscluta — e 
oggl bruscamente • sottolinea-
ta dalla crisi energetica — dl 
passare con urgenza da con
sumi prevalentemente prlvati 
a consumi soclall (e quindi di 
riforme, dl modlflca del « mo-

. dello » sociale; dl nuovl servl
zl); la quest'.one merldlonale 
che nel problema della nuo
va massa dl offerta dl lavoro 
glovane femminile ha un suo 
modo centrale; la necesslta 
per tutto 11 movimento operaio 
di combattere contro la ten-
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denza a sviluppare un settore 
di lavoro «rotabile» che e 
usablle come strumento di ri-
catto verso le sue rlvendica-
zlonl complesslve. . 

L'occupazione 
femminile 

Impostato 11 discorso, 11 dl-
battlto si e snodato intorno a 
questi temi con interventl vl-
vacl e documentati. Paola 
Gorla delle ACLI ha prima dl 

. tutto messo in luce — anche 
con dure censure alle mlstl-
ficazlonl Idllliache tentate da 
fontl governatlve e televlsive 
— 11 carattere strutturale e 
non puramente conglunturale 

' dl questa crlsl attuale. Crlsl 
che il capltallsmo ben cono-
sce e che sempre e riuscito 
a superare con un rllanclo 
dei consumi prlvati su nuovl 
terrenl: oggl questo, ha detto 
Paola Gorla, non sembra piu 
posslblle, questa vecchla stra-
da non e piu pratlcablle e si 
chlede un nuovo modello di 
sviluppo autentlco, ma badla-

mo" bene che non slano le 
• stcsse vecchie forze a gesti-
re questa nuova prospettiva, 
a renderla correttiva lnvece 
che alternatlva — quale la 
vuole 11 movimento operaio — 
rispetto al modello vecchio. Le 
donne sono destinate dal si-
sterna attuale a sublre 11 prl-

, mo e piu duro urto dl ognl 
: crlsl. E qui occorre tenere 
; ben ferml due punti per evl-
\ tare sllttamentl perlcolosl: 1) 
i l l dlrltto al lavoro della don-
' na, 11 suo Dleno dlsplegamon-
' to, non puo piu essere messo 

In dlscusslone; 2) e Inacoet-
tablle qualunaue mlstlflcatorlo 
discorso del tlpo dl quello che 

' si va Inslnuando sul «part-
. time» o lavoro a tempo 11-

mitato (mezza glornata, pe-
riodl. eccetera). Sul «part-ti
me » Paola Gorla ha svlluppa-
to un forte attacco In olnque 

Jmntl che riassumlamo: 1) di 
atto l'offerta non si rlvolge 

alle donne che sono ancora 
fuorl del processo produttlvo, 
ma quasi esclusivamente alle 
donne occupate; 2) non mu-

;tando le condlzlonl dl vita 
(servlzl soclall, trasporti, or-
ganizzazione del lavoro e so-

CANTIERI NAVALI: LA LEGGE 
APPROVATA ANCHE ALSENATO 

I comunisti hanno votato contro - Uno spostamento degli investimenti a 
• • favore dei ca'ntieri appare invece piu che mai necessario in relazione alia crisi 

La legge per la cantieristi-
ca navale e atata approvata 
leri dal Senato in via definl-
tiva. I comunisti hanno vota
to contro, criticando il fatto 
che del 159 miliardl stanziati, 
ben 142 vadano agli armatori 
attraverso un meccanismo di 
sconti sul prezzo di costruzlo-
ne della nave, mentre solo 17 
sono' destlnati per 11 poten-
zlamento e rammodernamen-
to dei cantieri 

II gruppo comunista, con va-
ri emendamentl, aveva chiesto 
di spostare una somma mag-
giore verso gli investimenti 
strumentall nei cantieri, e cioe 
almeno 75 miliardi, lasciando 
11 resto per la sowenzlone agli 
armatori. Le proposte comu-
niste sono perb state respinte. 

Intervenendo nel dibattito 
e In sede dl replica al discor
so del ministro della Marina 
Mercantile, i compagni SE-
MA, CAVALLI, BACICCHI e 
PISCITELLI, pur riconoscen-
do al ministro Pieraccini 11 
proposito di porre fine alia 
negatlva polltfca fin qui. se-
guita nel settore, caratterlz-
zata da prowedimenti parzia-
11 e insufficlentl, per proce-
dere invece - verso una legt-
slazione organica che com-
prenda tutto 11 sistema marit-
timo (porti, cantieri, traspor
ti, pesca), hanno sostenuto 

che 11 prowedlmento presen-
tato dal govemo doveva esse
re roccasione concreta per lo 
awio dl una nuova politlca 
marinara. 

La proposta comunista di 
modificare il dlsegno dl legge 
in modo da garantire ade
guati investimenti per il po-
tenzlamento - delle strutture 
cantleristiche avrebbe consen-
tlto fin d'ora dl entrare in 
quel la politica di piano per 
la cantferistica che invece il 
governo ~ vuole ancora una 
volta rlnvlare al giugno 1974. 

II ministro e la maggioran-
sa hanno giustificato tale rln-
vio con la necesslta di discu-
tere un nuovo piano per la 
cantieristica con la CEE; al 
contrario — hanno sostenuto 1 
senatorl comunisti — uno spo
stamento degli investimenti 
a favore del cantieri, oltre che 
corrispondere ad una misura 
necessaria e urgente in una 
situazione resa piu oritica dal
la crisi energetica e dalle dif-
flcolta di approwigionamentc 

rdel combustibile, avrebbe fa-
cilitato U dibattito che 1'Ita-
lia dovra sostenere in sede co-
munitaria. • 

Un paese come il nostro, 
che deve procurarsi alTestero 
gran parte delle materie pri
me — hanno affermato i se
nator! comunisti — ceve avere 

una flotta alia altezza della 
situazione mondlale, capace dl 
fronteggiare la dura concor-
renza degli altri paesi piu pro-
grediti; qulndl ha bisogno ur
gente anche dl una cantieri
stica in grado dl costruire na-
vl di tutti 1 tipl, comprese 
quelle a tecnologia avanzata. 
Occorre inoltre che un vera 
piano tenga conto della neces
slta dl un nuovo cantiere na
vale nel Mezzogiorno, di com-
pletare i bacini di carenag-
gio previsti e le attivita di 
riparazlone e dl trasiormazio 

ne navali.. • . • .» • ..; ' , . 
II governo ha' accolto un 

ordlne del giorno comunista, 
lllustrato dal compagno Ca-

' valll, che lo impegna a rl-
solvere la crlsl del Cantiere 
navale di Pietrallgure attra
verso l'intervento della GEPL 

Dopo rapprovazlone della 
legge, 11 senatore piu anzia-
no, Russo, ha rivolto un sa-
luto auguralo i^r le festlvi-, 
ta di Natale e dl fine anno 
al Presldente delPAssemblea, 
Spagnolll, cui si e assoclato, 
a nome del governo, il mini
stro Pieraccini. Spagnolll ha 
risposto ringraziando e con-
traccambiando gli auguri. 

II Senato rlprendera 1 suol 
lavori il 18 gennalo. 
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La loro qualita e genuintta 4 garantHa dagli organismi cooperafivi deHrEnte dl Sviluppo di Puglia e lucania 

dale) non toglle alle donne 
alcuno dei disagl che gla su-
blscono quelle occupate - a 
tempo pleno, ma toglle loro 

, lnvece ben mezzo stlpendloi 
3) emarglna in forma organi
ca, ulterlormente, le donne: 
certo non si danno lavori dl 

•' reaponsa^illta o prospettive dl 
carrlera a una « part-time »; 
4) lsola le « part-time» dalle 
lotte slndacali, per esempio 
sUU'orario dl lavoro; 5) tende 
a contrapporre le «part'tl« 
me» alle occupate a tempo 
pleno e qulndl opera una 
drammatlca dlvlalone nel mo
vimento delle lavoratrlol. Co-
me uiolrne? Con vere rifor
me, ma riforme alternative al 

; siatema attuale e non Integra
tive. e con - lotte' che UBlno 

" tutto il potenslale femminile. 
•' Parla Maria Lorini della 
< COIL. Con molta lucldlta epie-
ga quanto la « questlone » del
la occupazione femminile in* 
olda sul problema della lot-

v ta slndacale in generale. Per 
esempio 11 lavoro a domlcillo 
che si e esteBO proprio negll 
ultlml tempi e che vede co
me commlttentt anche grandl 
gruppl industrlall (e non sol
tanto picooll produttori come 
era un tempo). Che cosa ha 
signlflcato' questo? RlsparmlO 
(cioe dlrottamento speculatl-

; vo) degll investimenti, arre-
tratezza del sistema produt
tlvo nel suo complesso: Inde* 
bollmento oggettlvo delle lot
te slndacali: problemi che cer
to riguardano tuttt e non solo 
le donne, problemi che sple-

ro la crisi strutturale attua-
Vogllamo rlsolvere questo 

problema con 11 « part-time »? 
Maria Lorini e contraria non 
soltanto per le ragioni dette 

da Paola Gorla. Aggiunge: 1) le 
donne hanno aocettato 11 lavo
ro a domlcillo solo ' perche 
erano state violentemente e-
spulse dalla occupazione pri
ma neU'agricoltura e pol nel-

, l'lndustria; 2) spostare queste 
) donne al lavoro a «p*rt-ti-
?me» sign!flea mlstificare 11 
' problema, - perche lavorare 
mezza glornata non avendo 
servizi e trasporti adeguati 
(cioe avendo qudlli oggi esi-
stent!) significa lavorare In 
pratlca tutta la glornata e 
guadagnare invece la meta: 
un'operala della SITSlemens 
dl Mllano che guadagna oggi 
135 mila lire al mese, che vl-
ve ponlamo a ventl chilome-

•' tri dal pusto di lavoro, avreb
be un vantaggio a guadagna
re 62.500 lire per passare le 
stesse tre ore al giorno ne
gll autobus o nei trenl e per 
avere gll Identic! problemi 
per figjl spesa, cucina, ecce
tera? Dim Maria Lorini: an
cora una volta sono gll uo-
mini che si accollano, non 
rlchlestl. una sorta dl «tute-
la * benevola sulle donne che 
lnvece la riflutano. Le lavora

trici della Pirelli rlftutarono 
spontaneamente 11 apart-time» 
tre annl fa e lo fecero facil-
mente, solo facendosi i conti 

in tasca Aggiungendo dati e ci-
. fre a quanto gla aveva detto 
Adriana Seroni, la compagna 
Lorini clta i tanti possibill 
sbocchl dl lavoro possibill se 
si affrontano seriamente le rl* 

' forme: consumi soclall, svilup
po merldlonale, rlforma agra* 
ria. Cita, a proposito del ser
vizi, 11 caso di Roma: solo 
realizzmndo 180 asill nldo fra 
I tanti previsti e i tantlssiml 
necessari. solo asslstendo co-
sl 20 mila dei 170 mila bam
bini che hanno dlrltto al nldo, 
si occuperebbero oltre quat-
tromila persone. Ecco come 
si combatte contro 11 lavoro 
A domlcillo, contro 11 lavoro 
« nero ». A Mantova e In pro-
vlncla dl Flrense, 11 solo an-
nuncio della legge sul lavoro 
a domlcillo ha consigliato i 
padroni ad asiumere qualche 
miglialo di operate « per non 
correre rl*chi»: queste sono 
le vie della battaglia, 11 con

trario cioe del« part-time & che 
vuole istitutionallzzire una 
donna subordinata e preca-
rla nel lavoro. 

Pagheranno 
per prime 

Ultima del girp e Enrica Lu
carelll. del PSI, che lnslste con 
fervore sulla gravita del prez- -
zo che pagheranno per prime 
le donne, anche nel caso di 
questa crisi attuale. Pa un e-
sempio Immediate: i prowe
dimenti governativi certo fe-
riscono il settore turlstlco, ma 

. poatlamo essere certl che un 
albergo. dovendo Itcenzlare 
qualcuno, comlncera dalle 
donne delle pulizie e non dai 
mascni cne sono in portine-
ria e in contatto con la clien* 
tela. Anallziando 11 tlpo di 
occupazione temminile in Ita
lia — paese che non ha co
nosciuto mai la plena occupa
zione — la compagna Luca
relll splega come la crisi agri-

cola abbia creato 11 gonfiamen-
to di un terxiano non avania-
to e modemo, ma dequalifi-
cato e nel quale i baMl ser
vizi sono toccati alle donne. 
Fatto gnive, da legare al dato 
che denuncta il 52 per cento 
delle offerte di lavoro di pri
ma occupazione come cate

goric Intellettuali, di laureate e 
diplomate. Occorre creare de
mand* di lavoro quallflcato e 
lnsieme incentivare la rioerca 
dl lavoro da parte delle don
ne. Occorre lnsomma crea
re un nuovo «modo» dl ln-
tendere 11 lavoro femminile. 
Per esempio, cominciando con 
II riformare la famiglia dove 

. la prospettiva del lavoro della 
ftglia e vista In rapport© su
bordinate a quel la del flglio: 
11 condlzlonamento comlncia 
dalla scelta che fa la fami
glia e si prolunga nelle con
dlzlonl reall eslstentl nella so-
cletA (per esempio perche It 
ragaue fanno !• dattUogra-

fe e non possono fare le'lino-
tipyste. lavoro tecnlcamente 
Identlco?). <./; • ,̂ : >v»- •«-

;;- Nel paesl' anglosassonl' o 
scandlnaVl e stata lanclata 

. con successo una vasta pro
paganda, con uso dl «mass-
media » efficacl, per mutare 

certe mentallta arcatche. Enri
ca Lucarelll ha confermato la 
declsa avverslone del PSI per 
ognl forma dl « part-time». 
anche se ha ammesso che e'e 
11 rlschlo che la prospettiva 
possa esercltare certo « fascl-
no» su aloune mentallta con-
dlzlonate da famlglle atretra-
te. In un paese che non ha la 

, plena occupazione, parlare dl 
« part-time » e Una assurdita 
ha detto la compagna Luca
relll, e ha agglunto che oggl 
l'oblettlvo e dl reallzzare ef-
fettlve riforme, perche le don
ne cesslno dl essere Yunico 
servlzto sociale ef/iciente del 
nostro Paese., -

* . "I ' ' " V- \. -' ' 

Cambiare 
mentalita 

II dibattito a questo punto 
e d I venta to pia mosso, un dla-
logo con qualche preclsazlone 
reclproca, qualche insistenza 

, slgnlflcativa. Adriana Beronl 
ha detto che per quanto rl-
guards 11 ventagllo delle oc-
oupazlonl femmlnlltt Testgen-
aa di ampliarlo, dl — dlclamo 
cost — llberaMzzarlO dlpende 
In prlmo luogo dal poteri pub
blicl, dalle forze polltlche al, 
governo, quindi. In Emilia, a 
Ravenna, un concorso del co-

mune di sinistra per donne-net-
turbine (con una riqualifica-
zione dl tutto il servlzio a 
llvelll modern!) ha provocate 
centlnala dl comande per 11 
limitato numero di posti di-
sponiblli; uguale il caso per 
le prime donne-vigile urbano 
a Roma; identico il caso del
le donne-ferrovlere. Si muova-
no i poteri pubblicl (lnvece' 

che reslstere come fecero 1 ml-
nlstri del passato governo a 
proposito delle donne-ferrovle
re, lnsmuando che potessero 

costltulre un rlschlo per la pub-
blica incolumita) e allora si 
che la mentalita mutera. Ma
ria Lorini torna sul part-time: 
tutte le donne che oggl Iavo-
rano a. « part-time» (grand! 
magazzini, minister!) dichiara-
no dl non avere avuto altra 
scelta e di avere accettato so
lo perche hanno avuto garan-
tlta la prospettiva dl avere 
successivamente l'occupazione 
plena lion solo: quando ci 
sono straordlnari da fare (fi-
no all'lntera glornata) sono le 
« part-time » che si offrono, a 
dlfferenza delle occupate a 
tempo pieno. 

' sul tema del ft part-time » 
la compagna Seroni rlconfer-
ma le poslzlonl del PCI gia-

ampiamente illustrate e appro-
vate nel convegno dello scorso 
ottobre del Partite sull'occupa-! 
zione femminile: rifiutarlo co
me linea di possibile svilup
po della occupazione femmi
nile, demlstlficare l'ldea che 
esso possa essere sostitutlvo 
del lavoro della donna, e na-
turalmente contrattarlo dove 

i gia c'e. E del resto in questa 
situazione dl perlcolo per la 
occupazione generale esso* non ' 
pud non essere una forma ma-
scherata di una parziale mes-
sa a cassa integrazione. Per. 
dl piu: imporre con la lotta 

Tampliamento delle possibill-
ta qualificate di impiego del
le donne, e cominciare dalle 
fabbrlche flno alle nuove occa-
sioni - che • possono of frire 1'. 
nuovl e modern! servizi che 

. tutta la societa oggi richiede. 
' Ecco 11 nuovo a modello » che 
la claase opcrala nel suo com
plesso, le sue organlzzazlonl, 
propongono e per II quale 
lottano. certo non da oggi 

Paola Oorla ha insistito su . 
un tema: occorre portare un 
wSdollo altemativo a questa 
organlasazione sociale, occor
re aggredire l'attuale gerar-
chia dei valor! e dei consu
mi affrontando il nocciolo dei 
problemi: orarlo dl lavoro, in-
centivazlane, salute, tempi, or
ganic!. qualifiche. Sulle quall
fiche Maria Lorini aveva por-
tato un bell'eaempio: in 
una fabbrica metalmeccani-
ca solo 30 sono in aecon-
da categoria; allltalsider di 
Taranto, caso ri leva to ma non 
certamente unico. un'operaia 
e stata in terza categoria (ma-
novali) per sette annl. mentre 
un uomo non ci resta mai piu 
di due anni al massimo. 

Paola Oorla ha anche detto, 
signlflcatlvamente, che oggi il 
mondo delle donne cattoliche 
awerte II nuovo che matura, 
che sta tramontando anche la 
nostalgic* Immagine dell'« an-
gelo del focolare», che un 
nuovo potenziale di lotta si 
va delineando per una socie
ta nuova in cui la donna sta 
pienamente protagonista: rea-
lizzandosi nel lavoro. nella fa-

mlgUa, nella sua completa par-
tecipazlone alia realta socia
le e politlca. 

La compagna Lucarelll ha 
insistito sul tema della rlfor
ma del dirltto dl famiglia, del
la garantita parita, come pro
tagonista, della donna nella 
realta che la circonda, del mu-
tamento dl costume e dl men
talita, dei nuovi moll che 
uomo e donna devono assu-
mere nella societa. 

Una denuncla oomune, pre
cise Indication! politiche, una 
unit* slgnlflcativa: le donne 
lavoratrici, le loro organlzza
zlonl storiche, non lntendono 
cedere a facili e relterati ten-
utivl di emarglnaslone, a nuo
ve mistiflcasloni, in questo 
momento. Proprio in questo 
momento. 

•fctanHlMtfai^^MtMrtMl • W M M M 

Lettere 

A sostegpo della . 
lotta del popolo • 
(lcll'Uruguay 
Caro direttore, ^ ' ,, • ; ^;. 

i comUati europei at difesa 
dei prlgionieri poUtici urugua-
lanl si sono riunltl In forma 
itraordinarla a Parigl e hath 
no emesso il seguente comu-
nlcato che vorremmo fosse 
pubbllcato: 

*La messa fuori legge del 
Partito comunista urugualano, 
del Partito soclallsta e di tut
te le tendeme marxiste da 
parte del presldente Borda-
berry e del Constgllo milita-
re, che in pratica detiene il 

S otere, awenuta il 1* dlcem-
re, non e che una nuova tap-

pyi nella escalation fascista in 
Uruguay: il 9 febbraio 1973 i 
militarl pongono il governo 
sotto la loro tutela; impost-
zionl per decreto dl una " leg
ge generale sull'tnseanamen-
to " che mette fine all'autono-
mia degli insegnanti primarl 
e secondari; imposiztone per 
decreto di una legge detta " di 
consolldamento delta - pace ", 
che istituzionalizza la sospen-
stone delle garamie indivldua-
li; imposizione per decreto dl 
una legge • di *' regolamenta-
zione slndacale " che mette fi
ne all'eserctzlo dell'attivita sln
dacale; il 27 giugno sciogti-
mento del Portamento; in se-
guito alia vittoria delta sini
stra nelle elezioni universita-
tie, H 12 settembre, I mllitari 
mettono fine alVautonomia 
dell'Unlverslta, ' arrestano il 
retlore e i decani: cl sono cir
ca settemila prigtonleri potitl-
d in Uruguay (dopo il colpo 
dl Stato in die, si registra la 
recrudescenza dl una tortura 
gia prima slstemattca); inline, 
il governo ha cominclaio a 
prendere degli ostagpt tra i 
militanti imprlgionati, atto 
considerato come crimine dl' 
guerra dalla Convenzione dl 
auerra, sottoscritta anche dal-
I'Uruguau. I rappresentanti : 
dei comltatl si appellano alia 
ovtnlone pubblica europea e 
alle organlzzazlonl popolari • 
perche denunclno it fascismo 
in Uruguay; perche apportino 
e svilupvino, un sostegno mill-
tante alia lotta rivotuzionaria 
del popolo uruguayano ». 

MARIA SAGASTIZABAL 
per il Comitate di difeBa , 

del prigionierl polltlcl 
uruguayanl (CP 121 • Brescia) 

II segretario dello 
SFI risponde ai pen-
sionati ferrovieri 
Caro compagno direttore, 

i nostri dirigentl slndacali, 
durante le trattatlve col go
verno, si sono dimenticati di 
noi ferrovieri in pensione. Ep-
pure anche noi, quando era-
vamo attivi, abbiamo dato tut
to il possibile alia causa della 
categoria e di tutti i lavora
tori. Questa protesta e scritta 
anche a nome di altri miei col-
leghi che non si sanno sple-
gare questo stato di cose. 

GIOVANNI ARNALDI 
(Bologna) 

Caro direttore, .;.• 
per cortesia, pub tl compa

gno Degll Espostl spiegarci 
su queste stesse colonne il 
perche durante la recente ver-
tema del ferrovieri noi pen-
sionati slamo stall amollati* 
ancor prima di sentlre la ba
se? Perche non si e rltenuto 
opportuno ricorrere anche al
io sciopero del ferrovieri in 
servizio? • -.-. 

Sergio ZANELLA, Flavlo 
' 8ASSO, Gastone CAM-

PAGNOLO e altre cinque 
firme (Vicenza) 

Ugo Bfldutl 

- Su questo ' argomento cl 
hanno anche scritto il lettore 
P.S. a nome di un gruppo di 
pensionati dl Varese. Vabbo-
nato Pietro Camellinl per al
cuni pensionati dl Carpi, Giu
seppe Ferri a nome di altri 
nove ferrovieri a riposo di 
Roma. Risponde ai letter! il 
compagno Degli Esposti, se
gretario generale dello SFI-
CGIL: 

1) L'eliminazione delle dl-
sparlta dl trattamento econo-
mlco fra i lavoratori in ser
vizio e i pensionati e fra le 
varie categorle di questi, era 
e rimane, come quella per 
la plena occupazione, una bat
taglia dl civilta fra le piu im-
pegnative che pud essere vin-
ta a tappe e nella misura in 
cui si riesce ad emarginare 
tendenze corporative e, nello 
stesso tempo, a superare le 
non poche isole di privilegio 
dl pochi (tali non sono certo 
quelle dei pensionati ferrovie
ri), fomentate le tine e volute 
le altre da chl ha tutto 1'in-
teresse a mantenere politica-
mente e slndacalmente dlvise 
le varie categorle e a stimo-
lare il disimpegno dei lavora
tori occupati dai problem! 
dei disoccup&ti e dei pensio
nati. Di queste connessionl fra 
stipend! e pension!, sia i fer
rovieri in servizio che i loro 
sindacati unitari si sono fatti 
concretamente portavoce atti
vi, anche se purtroppo non 
sono riusciti, in questa ulti
ma vertenza, fid affermarle 
per i collocati in quiescenza 
prima del luglio 1973. Aver 
raggiunto in questa fase solo 
I'obietUvo per questi ultimi 
di un aumento del 7Ai della 
pensione in atto (il cosiddetto 
decimo pensionablle gia in di-
scussione in Parlamento), non 
significa aver definitlvamente 
perso la battaglia, per vincere 
la quale e necessario non so
lo rimuovere posizioni negati
ve del govemo e della con-
servazione, ma anche reallzza
re una maggiore unita nceli 
obiettivi fondamentali anche 
fra i pensionati F.S. e quelli 
del pubblico impiego e fra 

Suesfi e gli altri pensionati 
eiriNPS. 
2) Sul perche del mancato 

ricorso alio sdopero dei fer
rovieri in servizio, va detto 
che esso non avrebbe potu-
to vincere le resistenze gover
natlve data la coincidence di 
tempo che quello sciopero a-
vrebbe avuto con Vimpegno 
generale che era in quel mo
mento profuso da CQIIrCISL-

: UIL per rluscire ad elevare 
.• 1'llvelll delle penslonl piti bas

se e precarle dell'INPS, ad 
- aumeniare l'indennita di dlsoc

cupazione e gli assegni fami
liar!. E vol ferrovieri in pen
sione sapete che in detta fase 
della lotta generale di tutto 
il movimento slndacale non 

• e psssata neinmeno la rlchie-
sta che 1 minimi dl pensione 
INPS fossero pari al 30 per 

, cento del salario: si e otte-
inuto, lnfsttl, soltanto 11 27%. 
E cib che e stato realizzato, 

; pur nei limitl del migliora-
mento ottenuto per le stesse 

• •' pension! mlnlme, non lo si 
deve considerare trascurabile 

' in quanto riguarda milionl di 
• vecchl lavoratori.: . ,-• • 

- Ci pare quindi che non si 
rJ possa giudic&re colpevole la 
7 reallstlca valutazione del sin

dacati unitari sulla non utill-
; ta in quo! momento dello 

sciopero o imputare ai sin
dacati unitari dei ferrovieri 

• disinteresse sul trattamento 
" del loro compagni collocati in 
- quiescenza prima del luglio 

1973; tanto piu che gli stessi 
' sindacati, per mandate del 

propri iscritti, pur dl reallz
zare comunque un migliora-
mento per i pensionati (oltre 
all'aumento derivante dal co
siddetto decimo pensionablle) 

'• hanno perslno proposte al go-
, verno — ma lnutilmente — dl 

- rinunclare a parte delle rl* 
chleste economiche dei ferro
vieri in servizio. 

RENATO DEGLI ESPOSTI 

Ringraziamo 
questi lettori 

Cl e imposslbile ospltars 
tutte le lettere che cl perven-
gono. Vogliamo tuttavia assi-
curare i lettori che ci scrivo-

• no, e i cui scritti non vengo-
no pubbllcati per ragioni di 
spazio. che la loro collabora-
zione e di grande utilita per U 
nostro giornale, 11 quale terra 
conto sia dei loro suggerimen-
ti sia delle osservazioni critl-
che. Oggi ringraziamo: 

Luciano RIZZINELLI, Torre 
: Boldone; Mlchele COSENTI-

NI, Roma (uVogllo sperare 
• che i parlamentari del PCI 

contlnulno a battersi affinche 
la legge 336 venga estesa an
che ai combattenti artigianl e 
altre categorle, e non solo agli 
stalalia); Un gruppo dl 49 
compagni, Catania (o 11 prezzo 
dell'energla Alettrlca e aumen-
tato. cos) come e aumentato 
quello detta benzina: e ancora 

: una volta a pagarne le conie-
guenze sono i lavoratori»); 
Anna MARCIANO, Napoll («Vi-
ste le restrizioni di carburan-
te, che si aspettq ad aumenta-
re il numero del servizi pub
blicl e a vletare il consumo 

• individuate in materia di tra-
. sporti del prezioso prodotto e-

nergetico?»); Giovanni TER-
RILE, Genova; Salvatore FI-
NOCCHIARO, Gravina (a Cre
do che abbia fatto molto ma
le il parlamentare del PSI to
rts Fortuna a concedere una 
intervista al settimanale fa
scista e per di piu, lo ha fat-

* to tu un problema scottante 
' come e quello del divorzlo, 11 

quale da mottvo at fascistl di 
seminare odio, com'e loro co
stume*). " 

Renzo MAZZAVlLLONI.Cer-
via (ti ringraziamo per la se-
gnalazione, ma ti diciamo an
che che non ritenlamo oppor
tune entrare nel merito dei 
pesslml articoll pubbllcati dal 
giornale che clti); Glacomo 
VOLTRINI, ClVltanova Mar-
che (oSe il governo non rl-
duna te spese al lavoratori 
della pesca, e in partlcolare 
quelle del gasolto. I natantl 
dovranno starsene ormegglatl 
senza poter riprendere tl ma
re n); ing. Italo NESI (e un 
testimone dl Geova nel carco-
re dl Peschlera perche rifiu-
ta d! indossare 1'uniforme mi-
litare, e scrlve: •L'accusa di 
sedlzione verso to Stato i fal
sa; e non accetto ta legge sul 
servizio civile del 15.12.1972, 
perche e una legge che non 
ha cura delta neutrality del-
Vobiettore di coscienza »; Soc-
corso PICCOLINI, a nome di 
un gruppo di sottufflciali, Ro
ma (« Chiedlamo anche noi di 
beneficiare della legge a favo
re dei dlscriminati polillcl, 
perchb molti al tempo di Pac-
ciardi e del SIFAR hanno vl-
sto la loro carriera mililare 
stroncata in quanto di idee di 
sinistra*). .-• • --

Vittorio E., Monza (a Sono 
dipendenle detto Stato dal '58, 
ho preso nei giorni scorsl la 
tredtcesima mensllita. Sapett 
quanta?. Lire 83 mila. 1 varl La 
Malfa, che ce Vhanno tanto 
con noi. dovrebbero riftettere 
su questa cifra, e fare I rela-
tivi confronlt con le pension! 
e le liquidasioni dei superbu-
rocratl d'oron): M. CROVE-
GLIA, Milano (« Mio nipote fa 
ginnastica dal CONI e ogni 
anno deve portare un certifi-
cato medico di idoneita. II 
medico, che e delta mutua, per 
fare il certificato ha votuto li
re 3 500. Abbiamo chleito at-
VINAM se era gtutto, e et 
hanno risposto che il dotto-
re patera chiedere quella ci
fra. Ma secondo me I unbel 
ladro »); Giovanni SALVETTI, 
Milano: Giovanni COMETTO, 
Milano: Un irruppo di dipen-
dentt della PS. Roma; Stefa-
no OBERTT, Genova; Angelo 
B.. Roma; Anselmo PALUMO. 
Cagliari («Perche la benzina 
non la razionano, per far s) 
che chl lavora tutta ta setti-
mana. sabato compreso, pos
sa almeno ta domenlca anda-
re a fare una oita in auto con 
i propri famitiaril»). 

I giovani scrivono 
Etika K0HLER, Block IV 

7 784 - 6902 Jena - Lobeda -
Repubblica Democratic* Te-
desca (ha 32 annl. e segre-
taria In un ufficio. corri-
sponderebbe In tedesco). 

Ollbert JANBROER8, 7t 
rue de Linnee - 1030 Bruxel-
les - St. Jose Ten Oode -
Belgio (corrisponderebbe con 
ragazze dal 16 a! 22 annl in 
francese). 

" Della BACIU, bul. Tlnerestil 
8 • Timisoara • Romania (cor
risponderebbe In italiano e In
gles* con giovani d! circa 30 
anni). 

$&m (ij^s&i^kM^k,. 


