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L'IMTERVISTA. Cinquant'anni fa il primo voto alle donne. Parla Anna Rossi Doria 

• Sono 50 annichele donne ita-
liane votano. Prima di allora i! suf-
fragio universale non era tale: non 
riguardava piu della meta della po-
polazione. Finalmente, il due giu-
gno del 1946, anche nel nostra pae-
se I'altra meta del cielo esercitd 
questo diritto: dai racconti di allora 
e di oggi appare chiaro che fu un 
mornento vissuto con grande coin-
volgimenfo, con emozione. A me-
no di due mesi dal cinquantesimo 
anniversario e uscito il libra Diven-
lare cittadine di Anna Rossi Doria, 
edito Giunti Con lei cerchiamo di 
scoprire come si arrivd all'esten-
sione del voto alle donne, e che 
cosa signified per loro, per i parti-
ti, per la societa italiana. 

II suo llbro si apic con una osser-
vazlone generate uiU'lnfluenza 
die II voto ha sia suHa sfera pub-
Mica cite sulla sfera prtvata dene 
donne. In sostanza lei sostkne 
die rampe la separatena fra que
st* due sfere. Anche in Italia pro-
dussequestoefrctto? 

E molto difficile misurare un feno-
meno del genere: ci vorrebberostu-
di sociologici e antropologici. Ri-
cordo a questo proposito una ricer-
ca di Amalia Signorelli sulle conta-
dine meridionali che da come risul-
tato un'acquisizione di individialita 
da parte delle donne che, tramite il 
voto, sfuggono al controllo del ma-
rito e a quello sociale. 
Penso che non solo 
nel Mezzogiorno, ma 
ovunque, la parteci-
pazione alle elezioni 
determini cambia-
menti profondi anche 
nel private femminlle. 

Nel suo llbro sostte-
ne die H fascismo 
ebbe nel confronti 
delle dome un at-
teggiamento ambi
valent*. La sinistra 
prima della nasclta 
del regime aveva 
avuto molto tentennamenti nel 
concedere loro il voto, II fascismo 
rinsci meglto di lei ad interpretare 
una splnta presente fra le donne, 
magarlsoloallveHodi elite? 

II fascismo promette e da il voto 
amministrativo alle donne. Per la 
verita questa e una vera beffa per-, 
che quando viene concesso questo 
diritto ormai le liberta sono state 
soppresse per tutti. Nel promettere 
i'estensione del suffragio universa
le, Mussolini non va incontro solo a 
pressioni di nstrette elite. Raccoglie 
sicuramente un moto che va ben 
aldila di peche intellettuali; il fem-
minismo precedente la prima guer-
ra mondiale aveva organizzato mo-
vimenti di massa imponenti. Tanto 
e vera che il voto stava per essere 
concesso anche in Italia come ac-
cadde in Inghilterra e negli Usa. In 
Francia e da noi non arrivo per le 
(ortissime resistenze dei conserva-
tori che temevano un forte accre-
scimento del consenso dei clerica-
li. Quanto all'atteggiamento del 
partito socialista piu che ambiguo 
fu diffidenle- lo dimostra la cosid-
detta polemica m famiglia fra Tu-
rati e Kuliscioff. Quest'ultima, in-
sieme alia femminista Anna Ma
ria Mazzoni, replied ai timori del
la sinistra cosl: voi sostenete che 
le donne seguono i preti, ma i 
preti (iniscono coll'essere gli unici 
che si occupano dei loro proble
ms il partito socialista che cosa 
fa? Cosa propone? 

I timori della sinistra verso II voto 
alle donne furono causati solo dal 
loro presunto clericalism), oppu-
re e'erano anche altre ragionl? 

L'associazione donna - prete gia 
era molto forte nel socialismo otto-
centesco. Una storica francese Mi
chelle Perrot ha acutamente osser-
vato che questa diade e lo stereoti-
po modemo che sta all'antico don
na - diavolo. II filo comune che le 
collega e I'idea della irrazionalita 
femminile. Non e solo la paura del 
clericalismo a determinate quell'at-
teggiamento della sinistra, c'e an
che altro. C'e ad esempio la difficol
ta di trasferire le idee e le battaglie 
dalla sfera pubblica a quella priva
ta. Quella stessa difficolta che fa di-
ventare un punto d'onore per I'o-
peraio il falto che la moglie non la-
von. 

Tomlamo all'amblvalenza della 
politica fasdsta verso le donne... 

Lo studio di Vittoria De Grazia di
mostra come da una parte il fasci
smo discrimini le donne, cerchi di 
espellerle dal mercato del lavoro, 
esalti la mateinita ridotta a puro 
ruolo biologico, e dall'altra perd 
conceda nconoscimenti alia ma-
dre che ne i sistemi liberal! ne i par-
titi di sinistra avevano mai dato. Le 
grandi organizzazioni di massa 
femminili, create dal regime, nono-
stante la loro volonta, oltre a disci-
plmare le donne, producono an
che il risultato di farle uscire di casa, 
di favorirne la socializzazione. Gli 

Le cittadine 
Per la prima volta cinquant'anni fa le donne conquistavano 
ii diritto di voto e il suffragio diventava veramente universa
le: una conquista arrivata in ritardo ma anche una decisio-
ne non scontata che suscitd anche dubbi, opposizioni e 
polemiche. II fascismo, la partecipazione alia resistenza, il 
lavoro delle donne democristiane e di quelle comuniste: la 
storica Anna Rossi Doria ha ricostruito quella vicenda in un 
libra. L'abbiamo intervistata. 

OABRIKLLA 
effetti della politica fascisla, come 
del resto di quella nazista, sono 
dunque ambivalenti. Occorre perd 
fare molta attenzione a non passa-
re da un eccesso a quello opposto. 
A lungo si e ritenuto che nel venten-
nio le donne fossero state solo re-
presse e discriminate. Oggi a ren-
diamo conto che ci fu anche del-
l'altro, ma non dimentichiamoci 
perd della repressione e della di-
scriminazione che furono pesantis-
sime. Detto questo, e vera che la 
legge Noce sulla protezione della 
mateinita, approvata nel 1950, ha 
alcuni elementi di continuity con 
un analogo prowedimento del '34. 

Dopo l'8 settembre le donne si im-
pegnano nella Resistenza sla ar-
mata die cMIe, questo impegno 
quanto pesera ndla dedslane di 
dar loro II voto? 

Ormai gli studi piu recenti ci dicono 
chiaramente clie piu che di parteci
pazione occorre parlare di presen-
zadelle donne nella Resistenza. Pa
role come contribute), partecipa
zione danno I'idea che la Resisten
za e un fenomeno maschile al qua
le la components femminile pren-
de parte, magari in posizione mar-
gmale. Non e cosl. L'impegno e for
tissimo, senza precedenti 
Purtrappo perd c'e un grande stac-
co fra ii momenta dell'emergenza 
resistenziale e il dopo. Quando.in-
fatti, la politica riacquista il volto 
della quotidianeta tante partigiane 
fanno un passo indietro. Insomma, 
tomano a casa Questo comporta-
mento, che si e npetuto piu volte 
nt 'a storia, indica quanto sia diffi
cile il rapporto fra le donne e la po
litica istituzionale. Nel senso che 
questo'ultimo e un mondo incui la 
presenza femminile tende ad esse
re cancellata: nella nostra cultura 
infatti c'e un'antica difficolta ad ac-
cettare che la donna entri nel mec-
canismo della rappresentanza Ma
gari pud ammmistrare, fare cose 
pratiche e addirittura govemare, 
ma non si riesce a pensarla come 
rappresentante di qualcuno o di 
qualcosa. II nodo fra differenza di 
genere e rappresentanza apparve 
allora, nonostante si fosse vissuto 
un periodo di grandi cambiamenti, 
e appare oggi tutt'altroche risolto. 

Quale e II nolo del parrJrJ nel con
front) della proposta di voto alle 
donne? 

I partiti dl massa, come il Pel e la Dc, 
prendono in prima persona 1'inizia-

•MCUCCI 
tiva perche si faccia rapidamente il 
decreto che sancisce questo diritto. 
Hanno infatti ormai da tempo capi
ta che per avere un consenso di 
massa non si pud trascurare il con
senso femminile. E anche il Psi e 
sulla stessa linea. Sono invece i par
titi laici piu piccoli, come il partito 
liberate e il partito d'azione a nutri-
re parecchie diffidenze. 1 pifj con-
vinti sostenitori sono i democristia-
ni, anzi le demoenstiane. Questo 
denva in parte dall'eredita sturzia-
na e in parte dalle nuove stategie 
elaborate sotto il fascismo dalle 
component! femminili di un'orga-
nizzazione fortissima come I'Azio-
neCattolica. 

Non dipende anche dal fatto che I 
democrisaanl sanno che la mag-
gloranza delle donne votera per 
loro? 

Naturalmente si, ma non sottovalu-
terei 1'autonoma inizitiva pro voto 
delle donne demoenstiane. Del re
sto anche le loro colleghe comuni
ste non stavano con le mani in ma-
no. Questo dimostra che l'attivita 
femminista pre Ventennio era di-
ventata un vera e proprio fiume car-
sico, un fiume invisible, che conti-
nua perd a scorrere sotterranea-
mente, e che riaff iora dopo la Libe-
razione. 

TutB I timori sul fatto che le dome 
avrebbero votato per I derlcall si 
dimostrano glustffkatJ? 

Dare una risposta a questo quesito 
e impossibile. Gli studi piu seri so-
stengono che la frase, spesso pro-
nunciata in ambienti di sinistra, se-
condo cui senza le donne la Dc 
non sarebbe al govemo e in larga 
misura realistica, anche se non ve-
nficabile. II comportamento eletto-
rale femminile cambiera prafonda-
mente a partire dagli anni Settanta. 
Da allora non ci sara piO una diffe
renza significativa fra comporta
mento elettorale maschile e femmi
nile. 

II numero delle parlamentari e piu 
atto nel '48 die ndla legislator* 
successlva. Perche? 

II calo e continuo II numero piu 
basso di elette si verifica nienteme-
no che nel '68. Fra il '48 e il '53 in 
Italia come in Francia c' e una ca-
duta Questo accade perche le 
donne in una fase iniziale, nell'im-
medialo dopoguerra. s'impegnano 
con entusiasmo, ma subito dopo 
scatta in loro la delusione. Si ripro-
pone il difficile nodo del loro rap-

Nellafoto In atto levotaiionl del 1948. Nella fotopiccola, Anna Rossi Doria Benvenuli - Del Castillo/Master photo 

porta con la politica istiutuzionale 
La politica istituzionale rimane il re
gno maschile Le donne sono por-
tatrici di un bsogno di ndefinizione 
della democrazia che non riguarda 
solo loro. Sono infatti portatrici del
la differenza che le democrazie 
moderne non prevedono, poichesi 
fondano sull'idea di eguaglianza 
La capacita delle democrazie di 
non escludere le donne e decisiva 
per il loro futuro: lostato di minorita 
politica di una categoria maggion-
tana di cittadani costituisce il segno 
piu visibile e pifl certo del limiti del
la democrazia reale. 
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Cinquant'anni 
non ricevono risposte alia loro an-
sia di conoscenza, di lavoro, di 
partecipazione Dove la solidarie-
ta sia il tessuto connettivo della so
cieta e abbracci non solo i nostn, 
quelli che ci sono can, ma si 
estenda a tutti i lontani e i diver-
si. Le donne chiedono di essere 
integrate nelle strutture politi-
che, economiche, culturali: san

no di potere offrire il loro parti-
colare contributo di attenzione, 
di sensibility e di concretezza 
perche il benessere del paese 
cresca e si arricchisca dei valori 
che garantiscono la serenita e la 
pace E che lltaha si impegni 
sempre concretamente per la 
pace nel mondo. 

[Lucia Colli] 
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DMumenti 
Fu il govemo 
dell'ltalia libera 
L'atto che concretizza il voto alle 
donne e un decreto del govemo 
Bonomi del 1 febbraio 1945. L'lta-
lia del nord e ancora occupata 
L'annuncio viene da un volantino 
dei Gruppi di difesa della donna, 
pubblicato dal Quademo dell'Ar-
chivio centrale dell'Unione donne 
italiane. E un foglio di carta che 
viaggia clandestinamente nelle 
borse della spesa Comincia cosl: * 
«Donne italiane, il govemo dell'Ita-» 
lia libera ha riconosciuto in questi" 
giomi il voto alle donne. ...E un di
ritto che esse si sono conquistate ' 
partecipando a tutte le lotte popo-
lari contra tedeschi e fascisti, pren- "" 
dendo parte attiva nella lotta di li-
berazione nazionale». 

1946 
Alle urne 
alle urne! 
11 primo suffragio universale della ' 
storia del nostra paese e il 2 giu-
gno 1946. Si vota per I'Assemblea ' 
Costituente e ne hanno diritto 
13milioni e 354mila uomini, 14mi-
lioni e seicentomila donne. La per
centile dei votanti e dell'89,1% ' 
Ctra le donne leggermente supe-
riore) La disparita tra I'entusia- ' 
smo del voto e il numero delle elet
te e evidente- vanno alia Costituen
te solo 21 donne E Teresa Mattel 
diventa segretaria di presidenza." 
Nella storia della repubblica non e 
andata molto meglio. La percen- " 
tuale delle elette al Parlamento, 
una delle piu basse d'Eurapa, e ri- ' 
masta stabile per piu di quaran-
t'anni, cioe fino all'era delle quote, " 
attestandosi intorno al 7%. 

Istanda 
// paese 
delle donne 
Ha il parlamento piu antico de) 
mondo, I'Althing, fondato nel 903 
Ha avuto la prima donna presiden-
te della repubblica, la signora Vi- " 
gdis Finnbogadottir, eletta a suffra
gio universale diretto. E il primo " 
partito di sole donne, che si e pre-
sentato alle elezioni polittche nel " 
1983 e ha ottenuto subito tre seggi. 
Quattro anni dopo quello stesso 
partito, raddoppiando i seggi, e di-
ventato I'ago della bilancia del si- " 
sterna politico. Questo singolare 
paese e I'lslanda che, nel 1915, e " 
stato anche il secondo paese euro-
peo, in ordine di tempo, a dare il ' 
voto alle donne. II primo era stato 
la Finlandia 

jPromraione 
Ai tempi 
di Dc e Pci 
Gli unici due partiti che hanno por- " 
tato costantemente in Parlamento 
alrneno dieci elette per ogni legi- " 
slatura (ad eccezione della Dc, nel 
1972) in tutta la storia della prima ' 
repubblica sono stati Democrazia 
cristiana e Partito comunista. En- " 
trambi coerenti «al minimo» con 
l'impegno che aveva accomunato , 
De Gasperi e Togliatti. i due leader, 
infatti, avevano «creduto» e si era- ' 
no personalemente impegnati per 
il voto alle donne Tra i due partiti ,' 
maggiori c'e sempre stato un certo 
vantaggio a favore del Pci, che ha \ 
eletto in assoluto il maggior nume
ro di donne della storia repubbli-

Quote „ 
Basra : 
la parola 
Dalla campagna «vota donnau, -
promossa dala commissione per ' 
le Pan oppurtunita presso la presi
denza del consiglio (allora presie-', 
duta dalla senatnee socialista Ele
na Marinucci) al «patto tra donne» 
che sostiene le candidate nelle li
sle del Pci, la seconda meta degli * 
anni Ottanta e segnata da numero-
se iniziative per il riequilibrio della " 
rappresentanza Cioe per rafforza-
re Vesile presenza delle donne in ,' 
politica, con non trascurabili risul-
tati nelle ultime legislature del de- " 
cennio Tra le forne di sostegno al
ia presenza politica femminile, " 
non solo nelle istituzioni ma anche 
nei partiti e nei sindacati, prevale 
quella della «discriminazione posi-
tiva». Cioe delle quote di rappre
sentanza Per questa strada si am- • 
va addinttura a una legge, appro-" 
vata nel 1993, secondo la quale 
«nelle liste dei candidati, nessuno " 
dei due sessi pud essere di norma 
rappresentato in misura superiore .' 
ai due terzi». Ma questa norma e 
stata annullata per mcostituziona-
litadall'AltaCorte nel 1995 


