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Uno importante esperiema di lotto a Mono 

La licenza media dei 
lavoratori studenti 

L'apparente straneua 
nelle scuole «normali 
Ira istruzione di base, 
liberate II «sapere » • 

di una crescita contemporaries delta scolarita 
» e in quelle aseralh) - Ridefinire 11 rapporto 
apprendistato e formaiione professional - Come 
Un esame di tipo nuovo nella capitate lombarda 

La espressione «lavoratori 
studenti» sta soppiantando 
non solo da un punto di vista 
terminologico la vecchia di/.io-
ne di « studenti serali ». Essa 
sta rivelandosi uno strumento 
concettuale indispensabilc per 
t'omprendere un problema spe
cifico nel quadro di una situa-
zione piu generate. 

Una \olta colto il nesso im
mediate fra istruzione e lavo-
ro, ne viene anzitutto la ne
cessity di non limitarsi a 
quanti in un dato momento el-
Fettivaniente esprimono una 
domanda di istruzione da una 
condizione di «; lavoratore oc-
eupato s>. Ci sono infatti an 
the i disocctipati ehe studiano 
per uscire da questo stato; e 
ci sono ancora tutti coloro die 
pur avvertendo li bisogno Ji 
istruzione, non lo traducono 
in domanda effettiva per I'lii-
sopportabilita degli oneri e la 
sfiducia nei risultati: mancan-
za di scuole pubbliche: esosi-
ta di quelle private e altri co-
sti; ciarpame tecnico scientifi-
co e culturale; accumulo del-
le ore di studio su quelle di 
lavoro; falcidia finale agli 
esaini. cioe grandissima p,,o-
babilita di non conseguire nep-
pure il risultato minimo del 
« pezzo di carta». In defini-
tiva, accanto al nucleo cen-
trale dei lavoratori studenti 
attuale sta una grande mas-
sa di «lavoratori-non studen 
ti * e anche di « inoecupati-
non studenti». E* questa la 
base reale di riferimento del-
l'azione politica e sindacale 
nel settore specifico. 

30 espulsi 
su cento 

In secondo Iuogo. solo co
st si getta luce sull'apparen-
te stranezza di una crescita 
contemporanea della scolarita 
nelle scuole « normali > e in 
quelle « serali ». 

II discorso diventa piii pre-
ciso e signilicativo quando si 
scende a livelli di maggior 
concretezza e in particolare 
se si considerano quei lavo-
ratoii (occupati o no) die so
no stati espulsi dalla scuola 
dell'obbligo prima del suo 
compimento. Sappiamo dallo 
statistiche die oltre i due ter-
zi della forza lavoro occupa-
ta e priva della licenza me
dia e che ancora oggi oltre 
il 30 |>er cento dei giovani e 
espulso ogni anno dalla scuo
la senza averla conseguita. 
.Ma sappiamo anclie die di 
anno in anno costoro vedo-
no drammaticamente peggio-
rare le proprie condizioni di 
sfruttamento sul lavoro (in as-
soluto e rispetto agli altri la
voratori). Iianno probability 
decrescent! di trovare lavoro 
se disoccupati, sono infine i 
piu esposti ai Iicenziamenti di 
ristrutturazione. 

La nvendicazione di livelli 
maggiori di istruzione per 
tutti i lavoratori. che trovia-
mo nelle piattaforme sindaca-
li per la battaglia d'autunno. 
la sccita prioritaria di un'in-
centivazione alio studio nei li
velli piit bassi di scolarizza-
zinne. rale a dire tra i lavora-
Xon priri della scuola dell'ob 
bligo. ha dunque origine da 
un'efTettiva esigenza di auto 
difesa: anche se. per un ti-
pico ro\ esciamento dialettico. 
questa azione difensiva c de-
stmata a convergere con tut 
te le altre azioni politiche «? 
sindacali che esprimono l"ir-
nducibile antagonismo della 
classe operaia nei confront! 
dell'organizzazione capitalisti-
ca della fabbrica e della so
cieta. 

Prevedibile 
sviluppo 

Xelle rhendicazioni sinda
cali il diritto alio studio \ie-
ne strcttamente collegato agli 
obielti\i di inquadramento uni-
co operai impiegati, di ridu-
7ione del \entagho salanale 
e delle qualifiche. della nuo-
va professionalita operaia. del 
controllo della mobilita azien-
riale. Conseguentemente viene 
posto il problema di ridefini-
re il rapporto fra istruzione 
di base, apprendistato e for-
mazione professionale. 

Si afferma la necessita di 
superare l'apprendistato, co
me momento di supersfrutta-
mento di giovani in gran par
te espulsi prematuramente dai-
la scuola dell'obbligo. per i 
quali i corsi complementari 
non sono sostitutivi no dei ca-
nah scolastici di formazione 
prmiana. ne di quelli di for

mazione professionale; forma
zione professional aggiorna-
mento. specializzazione, riqua-
lilicazione non potranno pre-
scindcre dal compimento del
la scuola dell'obbligo, almeno 
per i giovani di 15 20 anni 
sprovvisti della licenza me
dia. Se infatti fino ad oggi al
ia parcellizzazione estremizza-
ta del lavoro ha corrisposto 
una lormazione professionale 
ancora piu parcellizzata, che 
ha ignorato quasi completa 
mente 1 nuclei lormativi es-
sen/.iali, unitari e polivalen-
ti, ornvii il recupero di una 
auteutica istruzione di base 
diventa essenziale di fronte 
ai processi di obsolescen/a e 
ristruttura/ione di tutti i pro-
fili professional!. 

E' dunque da prexedere un 
grande sviluppo della scuola 
dell'obbligo dei lavoratori stu 
denli, il quale non e in con 
traddizione con la lotta con 
tro la selezione di classe nel 
la scuola normale, ne margi-
nale rispetto ad essa. 

In questa prospettiva appa-
re di grande interesse il mo-
vimento per la licenza media 
dei lavoratori studenti. sorto 
da oltre un anno a Milano. in 
lorme dapprima spontanee e 
poi sempre piu organizzate. 
Esso fa oggi riferimento ad 
un nucleo di trenta scuole di 
\ario tipo (ACLI. scuole popo 
lari. corsi liberi comunali) 
strettamente collegate fra lo-
ro e con la Camera del lavo
ro. I mille e piu lavoratori 
studenti di queste scuole han-
no agito contemporaneamen-
te in due direzioni: al ministe-
ro della Pubblica Istruzione 
iianno chiesto di non presen-
tarsi piu agli esami come 
« privatisti », ma di avere pro
prie commissioni esaminatrici 
impegnate a rispettare i pro-
grammi d'esame presentati o 
capaci di assolvere un com-
pito qualitativamente diverso 
dall'esame di preadolescenti 
delle terze medie. La rivendi-
cazione. appoggiata dai sinda-
cati e dagli enti locali, ha avu-
to successo fin dal niaggio 
scorso. sia pure in via speri-
mentale e con limitazioni e in-
congruenze che andranno com-
battute. Sta di fatto che per 
la prima \oIta a Milano non 
si sono avute bocciature in 
massa a questo esame. Su 
oltre GOOD candidati ne sono 
stati promossi piu del 90 per 
cento e in numerose sedi le 
commissioni esaminatrici ban-
no discusso preventivamente 
I'impostazione dell'esame con 
i lavoratori studenti. con i lo-
ro preparatori e con i rap-
presentanti sindacali. 

Contemporaneamente essi si 
sono dati 1'obiettivo di creare 
una scuola per lavoratori ciio 
sia qualitativamente superio-
re a quella ordinaria. cioe ca-
pace di liberare il « sapere * 
- - in tutte le sue espressioni. 
culturali. scientifiche. artisti-
che. ttcniche — dai condizio-
namenti ideologici. dalle im-
notenzc strutturali e dalle 
strumentalizzazioni the subi-
sce oggi sia nella scuola or
dinaria. sia nella sua brutta 
copia die e Tattuale scuola 
serale. Ovviamente non si 
tratta di contrapporre la scuo
la dei la\oratori a quella dei 
ragazzi. Quest'ultima rimane 
il fronte principale della lot
ta contro la scuola di classe. 
ma giustamente ci si accor-
ge clie finche rimangono le 
cause strutturali della dicoto-
mia. la prima non deve esse-
re relegata ad un ruolo mar-
ginale. perche in realta puo 
costituire per certi aspetti lo 
anello debole della catena, do
ve sono possibili successi im-
mediati di grande portata. 

A convalidare 1'esperienza 
in atto a Milano basti ram-
mentare. per un verso, la 
omogenea composizione di 
classe dei la\nratori studenti 
e le potenziahta insite nel fat
to di vi\ere lo studio in mo-
do non separato dal lavoro e 
da rapporti sociali maturi; 
per altro \erso. le minori pos-
sibihta di resistenza e di re-
pressione che ha ver.so di lo-
ro I'apparato di potere politi
co burocratico. Esso infine e 
palestmente pri\o di qualsia-
si legittimazione e copertura 
ideologica, perche e responsa-
bile della \ioIazione di preci-
si impegni castituzionali (la 
scuola gratuita obbligatoria 
per tutti. rimuovendo gli osta-
coli che di fatto la lmpedisco-
no), non puo far riferimento 
ad una normativa che non esi-
ste (lo Stato riconosce il pri-
vatista ma ignora il lavorato
re studente). non • puo infine 
sostenero con un minimo di 
huona fe<lc e di consenso che 
dobbano \alerc in queste 
scuole i programmi. i meto-
di didatlici. e le forme di gc-

stione che vigono nella «scuo-
la normale» dei preadolescen
ti (e die devono essere spaz-
zati via anche da li). 

L'aver oltenuto a Milano 
un esame di tipo nuovo con 
commissioni proprie, apre la 
strada ad un processo di li-
quidazione della vecchia scuo
la serale a cominciare da 
questo settore. Questo primo 
successo non solo ha dato lidu-
cia a chi ha combattuto la 
battaglia, ma rende possibile 
restensione del movimento e 
la messa a punto dei nuovi 
programmi. 

Gesfiooe 
reg/o/io/e 

La creazione di una scuo
la nuova e s supenore ^ rima
ne una eonquista difficile. Oc-
corre eliininare la scuola se
rale. attraver.io l'inserimento 
dell'orario di studio nell'ora-
no di lavoro retribuito. senza 
di che la discontinuita delle 
frequenze. gli abbandoni e 1.) 
scarso rendimento per l'ecces 
s u a fatica sminuiscano a 
priori le reali prospettive di 
un lavoro qualificato. Occorre 
in setondo luogo che gli inse-
gnanti possano autoproporsi 
per fiii'jsta scuola e soprattut-
to trovino il massimo di coo 
pera/inne da parte di quadri 
politici. sindacali. professio-
nali. a tui essi chiedono di 
collaborare continuativamente 
come esperti aU'impostazione 
v rcalizzazione di nuovi pro
grammi. Occorre infine toglie-
re ogni spazio alia scuola pri
vate speculativa. Cid signifi-
ca che bisogna puntare su una 
fitta rete di scuole pubbliche, 
die per la prevalenza del le-
game con il momento della 
proressionalita e del lavoro 
dovrebbero essere a gestione 
pubblica regionale oltreche a 
gestione sociale. Ma potra es
sere riconosciuta anche la 
funzione delle scuole popoia-
ri. a cui va dato spazio e cre-
dito quando non siano paras-
sitarie della finanza pubblica 
e siano espressione genuina 
degli interessi del movimento 
operaio. 

Emilio Samek Ludovici 

La difficile strada delle donne per riscattarsi dal peso delle tradizioni 

IE RAGAZZE P'ALGERIA 
Una condizione di soggezione antica che sta cambiando soprattutto nelle citta - Quando la minigonna ha il sopravvento 
sul velo • Studio e lavoro: obiettivi che incontrano ostacoli • I pregiudizi religiosi come freno a un nuovo modo di vita 

Un destino di emarginaiione per gli onzioni senio mezzi e senzo appoggi fomiliari 

la «terza eta» neirombra 
l e miserevoli condition! di vita dei ricomati neg/i ospiti • Of re che documentano I'inadeauatena di questi 
arcaici istituti sotto tutti i punti di vista • Un problema politico e sociale che non pub essere demon-
dato soltanto agli specialist! della qetiatria • Pagano il preuo spietato di non essere piu tproduttm* 

Hanno raggiunto la terza 
eta, hanno finito di produr-
re. hanno bisogno di essere 
aiutati. curati, assistiti: sono 
diventati un peso fastidioso 
e pesante per la societa e 
la societa si difende esclu-
dendoli e isolandoli. La sor-
te riservata agli anziani e 
dunque l'inevitabile approdo 
suH'ultima spiaggia dell'ospi-
zio, delPospedale per croni-
ci o per malati di mente. 

Vediamo, cifre alia mano, 
come funziona I'apparato de-
stinato ad accogliere questo 
esercito di o non graditi ». 

Secondo le piu recenti sta
tistiche raccolte dalla Socie
ta di geriatna. gli istituti che 
ospitano gli anziani sono in 
Italia 2.164. che sorgono un 
po' dovunque, ma che so
no soprattutto accentrati nel 
nord. I ricoverati sono 117.070 
suddivisi in 73̂ 189 autosuffi-
cienti, 28JM4 cronici. 6.830 de-
boli mentali. I servizi degli 
istituti sono estremamente 
scarsi e certamente inadegua-
ti alle esigenze di persone 
spesso inabili anche quando 
sono considerate «autosuffi-
cienti». Le camere. ad uno 
o a quattro letti (a seconda 
della retta pagata). sono 1.087. 
le camere per coniugi 650. A 
Roma, soltanto 7 istituti su 
52 hanno stanze matnmonia-
li e a Torino 49 su 144; la 
maggior parte degli istituti 
non accetta la coppia o. se 
l'accetta. la divide subito smi-
stando la moglie nella came-
rata femminile e il marito 
in quella maschile. 

I servizi igienici (bagni e 
gabinetti) sono in tutto 2.159: 
un bagno o un gabinetto ogni 
57 persone. Solo 1.662 istituti 
usufruiscono di tin riscalda-
mento centrale. Si potrebbe 
ancora continuare denuncian-
do lo stato di abbandono di 
questi ricoveri. anche da un 
punto di vista edilizio, la 
mancanza di spazi all'aperto, 
lo squallore delle sale di sog-
giorno. il superaffollamento 
per insufficiente ricettivita. 
Un solo esempio, a questo 
proposito, quello di Roma: su 
52 istituti, 30 sono stati di-
chiarati insiifficienti. Ci6 si-

gnifica che i ricoverati sono 
ammassati in camerate in cui 
fra un letto e l'altro non v'e 
neppure spazio per una se-
dta. 

Per quel che riguarda l'as-
sistenza sanitaria basta dare 
uno sguardo ai dati che ri-
guardano il personale. Su 
27.093 dipendenti, 2.802 sono 
infermieri, 1^84 medici; gli 
altri, 13.652 laici e 13.441 re
ligiosi, sono privi di qualsia-
si specializza7ione. 

Se si entra nel campo dei 
diritti, poi, appare subito e-
vidente la mancanza totale 
di rispetto per la persona: in 
31 istituti e obbligatoria la 
divisa, in 466 la libera uscita 
ha regole severissime. 

Anche dalle sole cifre del
la statistics prende forma un 
quadro desolante, crudele. in-
giusto. E* rimmagine dell'o-
spizio, che non varia da nord 
a sud, da paese o citta, cosi 

come e stato concepito ed 
attuato da una societa infles-
sibile che non lascia spazio 
a chi non produce. 

L'ospizio e passato inden-
ne attraverso un'epoca stori-
ca e il suo anacronismo e 
adesso clamoroso sotto tutti 
i punti di vista. Nel 1972 un 
bagno per piu di cinquanta 
persone e, ancora, l'impossi-
bilita di avere un armadio 
per i propri indumenti, il di-
vieto di convivere con il co-
niuge, l'msufficienza di assi-
stenza medica, sono tutte ere-
dita di questo passato. 

E' a questo punto che ci 
si accorge dello scandalo e 
si arriva anche a denunciarlo 
pubblicamente. sui giomali e 
perfino in TV. ma quali pro
spettive si affacciano per la 
soluzione del problema? La 
tendenza che si manifesta e 
quella di «ammodernare l'o
spizio », creando appunto i 

FAENZA 

Scoperti i resti di 
un soldato del 1300 
FAENZA, 10 settembre 

I resti di un uomo, proba-
bilmente un soldato di Ven
tura, vissuto nella seconda me-
ta del secolo quattordicesimo 
sono venuti alia luce durante 
lavori di scavo nel cortile del-
ITstituto d'arte per la cera-
mica in via Campidori, a 
Paenza. Lo scheletro era se-
polto a circa cinque metri di 
profondita, in un vecchio cu-
nicolo in disuso. 

DalFesame osteologico dello 
scheletro, si e potuto accer-
tare che si trattava di un gio-
vane di corporatura eccezio-
nale, morto per ferite e frat-
ture riportate quasi certa

mente in un combattimento. 
Accanto al femore, che mi-

sura oltre 40 centimetri di 
lunghezza sono state trovate, 
una fibbia di rame e 26 mo-
nete d'oro che il soldato te-
neva nascoste. Con tutta pro-
babilita. nella cintola. Le mo-
nete. coniate attorno alia me-
ta del 1300. sono in perfetto 
stato di consenr-azione e, a 
detta degli esperti, hanno un 
enorme valore numismatico. 
In particolare. si tratta delle 
zecche di Venezia <Doge An
drea Dandolo. 13501. Milano 
(Visconti). Genova, Firenze e 
di Luigi il Grande dTJngheria 
(13601, alcune delle quali ra-
rissime. 

servizi, offrendo cure invece 
di un solo a tetto », adeguan-
do cioe la vecchia istituzio-
ne a un minimo di civilta. 
In questo modo il problema 
diventa esclusivamente tecni
co e si cerca di affidarlo (al
meno teoricamente. perche in 
pratica tutto rest a fermo o 
quasi) nel suo complesso ai 
tecnici. cioe ai genatri. co
me se da soli essi fossero 
in grado di sciogliere tutti 
i nodi e mettere la coscien-
za della societa in pace. 

In realta questa societa si 
trova di fronte a una con-
traddizione drammatica: da 
un lato il progresso civile e 
la scienza medica hanno al-
largato i confini della vita. 
aumentando l'esercito della 
«terza eta»; dall'altro lato. 
il progresso sociale non e 
stato tale nemmeno da assi-
curare a tutti i vecchi il mi
nimo vitale dal punto di vi
sta economico. Ma addirittu-
ra si viene a creare una con-
traddizione nella contraddizio-
ne: 1 geriatri stessi. infatti. 
discutendo i] problema delle 
attrezzature mbdeme che an
cora sono nel campo delle 
ipotesi in Italia, si pongono 
gia il problema del «dopo», 
di cio che si puo offrire a 
un vecchio ancora in forze, 
invogliato a vivere con il soc-
corso della scienza 

Basta dargli il ruolo di pen-
sionato? E basta offrirgli una 
pensione di fame? La batta
glia da condurre e dunque 
complessa: si tratta di abo-
lire l'ospizio e di ottenere re-
parti geriatrici, ospedali at-
trezzati. ambulatori e assi-
stenza domiciliare (su questa 
strada si muovono i comuni 
democratic!); di assicurare 
dal punto di vista economico 
il futuro degli anziani; di of
frire un inserimento sociale 
alia «terza eta» che ha fi
nito di produrre ma che tut-
tavia e in grado di dare an
cora un contributo alia col-
lettivita. Non e soltanto un 
compito specifico dei geriatri, 
ma un problema politiro e 
sociale tra i piii importanti 
da affrontare e risolvere. 

S.t. 

COSTANTINA — A 
tinistra una ragaz-
za in minigonna 
e, a dtstra, donna 
in cottumi mutul-
mani. La lunga 
*trad« dell'emanci-
paxione femminile 
cominc ia anche 
con queiti cambia-
menti nel costu
me. 

DAL CORRISPONDENTE 
ALGERI, settembre 

E' venuta al mondo per la-
vorare e quando ha smesso 
di sfacchinare ha smesso di 
vivere. Insomma ha ben con-
dotto a termine la sua 7iiis-
sione. La sola domanda che 
potrebbe turbare e pero di 
sapere perche era questa la 
sua missione. Perche ha vis
suto come una bestia quando 
in fin del conli era senz'altro 
una persona... Un susseguir-
si senza sosta di miserie, dt 
insoddisfazioni, di sofferenze, 
e questa la vita di vol don
ne. Chi avra il coraggio di 
prendere le loro parti? Sono 
delle disgraziate, Amirouche. 
Per colpa degli uomini che 
sono anche essi disgraziatt, 
lo so bene...». Questa descri-
zione della condizione femmi
nile nelle campagne algerine 
e slata scritta nel 1955 da Mu-
lud Ferraun, uno dei miglio-
ri narratori algerini in lingua 
francese. 

Che cosa e cambiato da al-
lora? Nelle strode di Algeri 
1'8 marzo di quest'anno si ve-
devano gli striscioni che ri-
cordavano la festa per la 
giornata internazionale della 
donna. I giornali davano no-
tizia di numerosi comizi te-
nuti dall'UNFA (Unione na-
zionale delle donne algerine) 
attraverso tutto il territorio 
nazionale. 11 tema delle con-
ferenze e gli slogan degli stri
scioni sottolineavano il ruolo 
della donna nella nuova so
cieta algerina ribadendo che 
la «emancipazione della don
na deve avvenire attraverso iJ 
lavoro». Qualcosa nella nuo
va Algeria evidentemente sta 
cambiando. soprattutto nelle 
citta, e sta trasformando la 
condizione quasi servile che 
Ferraun descrive, ma in che 
misura non e facile dirlo. 

Le donne algerine sono ve-
nute alia ribalta della storia 
in modo massiccio durante la 
guerra di liberazione (chi non 
ricorda i nomi delle «due 
Djamile»?), ma accanto ad 
esse migliaia di donne alge
rine hanno partecipato alia 
lotta per I'indipendenza na
zionale. dando un contributo 
insostituibile. Eppure non e'e 
dubbio che a quella parted-
pazione oggi non comsponde 
un'altrettanta presenza fem
minile nella vita del Paese: 
il peso delle donne algerine 
nella vita pubblica e ancora 
trascurabile. 

E' raro infatti che una don
na copra posti di responsa-
bilita, come e tuttora diffici
le la scolarizzazione di mas
sa. 11 problema dell'istruzio-
ne e del resto un problema 
aperto: secondo un'inchiesta 
di qualche tempo fa di un 
professore dcll'Universita di 
Algeri. Farouk Benatia, in Al
geria tl 63,3* • degli uomini e 
l'85,9*» delle donne non san-
no ne leggere ne scrivere in 
nessuna lingua e il 76,3*» de
gli uomini ed il 942** delle 
donne non hanno mai frequen-
tato una scuola. 

Questi dati sono piii interes-
santi se si confrontano con 
quelli della capitale: la situa-
zione per quanta riguarda gli 
uommi migliora sensibilmen-
te. mentre le percentuali re
lative alle donne non si al-
lontanano molto da quelle 
delle campagne. 

Per quanto riguarda il la
voro (il lavoro non domesti-
co. evidentementej la situa-
zione si presenta irta di dif-
ficolta. Statistiche recenti non 
esistono, ma secondo i dati 
dell'ultimo censimento del '66 
su 5.097200 donne 4 572200 
erano considerate * senza at-
tivita professionale». mentre 
la categoria piii numerosa di 
donne latoratrici la «i ritro-
va sotto la voce «personale 
di servizio ». Oggi la situazio-
ne e certamente migliorata: 
nelle scuole il numero delle 
ragazze e in netto aumento, 
almeno nelle scuole elemen-
tari, mentre if numero di dot-
tilografe e di operaie e uguab 
mente aumentato. 

E' certo tuttavia che in un 
Paese dore la disoccupazione 
effettiva o nascosta raggiunge 
ancora livelli eleratissimi, il 
problema del lavoro femmi

nile trova resistenze oggetti-
ve. , 

Ma la nuova Algeria deve 
affrontare, m questo settore, 
soltanto problemi «oggettivi»'> 
In realta, il primo ostacoto 
da superare sta in una tradi-
zione che vuole la donna con-
finata tra le mura della casa 
o al massimo avvolta in un 
velo che la «difenda» dal 
mondo esterno, dal mondo 
maschile. 

L'Islam infatti affida alia 
donna un ruolo subordinato, 
codificandone uno stato di in-
feriorita istituzionale. anche 
se spesso si sente dire che 
Maomelto avrebbe a suo tem
po liberato la donna da una 
condizione dt inferiorita as-
soluta (nell'Arabia pre-islami-
ca era frequentc I'infanticidio 
delle bambine. e fu grazie ai 
precetti del Corano che que
sto orribile costume venne a-
bolito). 

La legislazione musulmana 
effettivamente regola lo « sta
tus » giuridico della donna in 
tutti i rapporti familiari c pa-
trimoniali. Ci sono versetti 

del Corano che affcrmano che 
la donna e «la metit comple-
mentarc dell'uomo «. Ma altri 
consentono al marito di di-
vorziare o di ripudiare la sua 
sposa. senza che questa pos-
sa a sua volta prendere I'mi-
ziativa di sciogliere il vincolo 
matrimoniale. E' per questo 
radicato costume che la poll-
gamia. sebbene malvista. c 
tuttora praticata anche se non 
diffusamente. in Algeria. Lar-
gamente diffuso e invece, an
che al giorno d'oggi, I'uso 
della «dote» che vtene ver-
sata dalla famiglia del futuro 
sposo a quella della sposa. 

Tutti questi usi sono minu-
ziosamente regolati dalla le
gislazione miibulmana. A ren-
dere piu difficile il supera-
mento della condizione d'ni-
feriorita delle donne algerine 
esiste anche un'eredita del 
passato che consiste in tradi
zioni. che se non hanno nulla 
a che vedere con il Corano, 
vengono ugualmente conside
rate come prescrizioni religio
se dalla maggioranza della pu-
polazione. 

Costumi radicati 
Questo intreccio di tradizio

ni e di prescrizioni religiose 
e giurtdiche (il che c lo stes-
so: i precetti del Corano val-
gono come articoli di legge) 
e in contrasto evidente con 
la linea di emancipazione del
le donne proclamata dal grup-
po dirigente algerino. Si sta 
preparando da molto tempo 
un nuovo codice della fami
glia che dovrebbe mutare que
sta condizione. Tuttavia non 
e facile scuotere costumi pro-
fondamente radicati nelle 
masse. 

Quando si discutono tra la 
popolazione questi problemi. 
si sente spesso la voce di chi 
ntiene che il Paese abbia pri
ma da risolvere altri e piu 
urgenti problemi. In realta i 
tentativi di promuorere la 
condizione delle donne. che 
a diverse riprese sono stati 
fatti, si sono urtati contio 
una sorda ed ostinala resi
stenza popolare. 

C'c, oltretutto. un episodto 
della storia recente che ali-
menta i pregiudizi. facendo 
leva in modo ncgativo sul scn-
timento palriottico degli alge
rini. Negh ulttmi tempt della 
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guerra di liberazione furono 
infatti propria i francesi a 
fare dell'cmancipazione delle 
donne algerine uno dei caval-
li di battaglia della loro pro
paganda. Addirittura la signo-
ra Massu guidb cortei di don
ne. non molto nutriti in ve-
rita. che reclamavano I'egua-
glianza. e presiedette cerimo-
nie nelle quali veniva brucia-
to l'a haik». il velo tradizio-
nale delle donne algerine. E' 
rimasta cost la diffidenza ver
so il «nworo» e si e resa 
piii ardua la via della liberta 
da un passato di soggezione 
per le masse femminilt. Ac-
cade allora che abbiano prc-
sa gli argomenti dei conser-
vatori secondo i quali lazio-
ne che tende a far uscire le 
donne algerine dal loro iso-
lamento e dalla loro condi
zione ^subordmata c un at
tentate alle tradizioni nazio-
nali ed una sorta di mano-
vra neocolonialista. Queste in-
ci sono fortunatamentc m mi-
noranza, ma il peso della tra-
dizione. consciamente o no. 
condiziona il modo di pen-
sare di tutta la popolazione. 

Le conquiste decisive 
L'evoluzione dei costumi si 

misura ovviamente soprattut
to nelle citta. All'Universita a 
nelle strode dt Algeri si in
contrano in gran numero le 
ragazze vestite come le loro 
coetanee europee, niente relo, 
ma minigonna, un'aria di di-
sinvolta sicurezza. Per alcu
ne di loro non e soltanto ap-
parenza- e reale eonquista di 
un nuovo, moderno modo di 
vita. Ma per le altre la eon
quista si ferma all'aspctto c-
steriore. Rientrate a casa quel
le ragazze riprendono il rit-
mo della vita immutata da 
secoli. Puo capitare ancora, 
perfino. che una studentcssa 
renga « sposala » dalla sua fa
miglia e da un giorno all'al-
tro tronchi i suoi studi. 

E' normale. in ogni caso, 
che la ragazza rientrata a ca

sa dal lavoro e dalla scuola 
debba occuparsi di tutte le 
faccende domestiche. prepara-
re il pasto ai fratelli o al 
padre alia cui tavola non sa-
ra ammessa. Un giornalista 
algerino notava con ramma-
rtco che spesso le ragazze li-
mitano le loro rirendicazioni 
a quelle a di fumare in pub-
blico o di sedersi al caffe. o 
di uscire sole ». appropriando-
si soltanto degli aspetti piii 
superftciali deliemancipazione 
e lasciando in ombra quelli 
fondamentali: Vistruzione e il 
lavoro. 

Resta da vadcrc perd quan-
te possibility si diana loro 
di condurre la lotta sul piano 
piii gcncrale. Rompere la tra-
dizionc islamica non e e non 
sara imprcsa da poco. 

Massimo Loche 
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