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Nsultatl 41 una inchiesta in una clffd operaia 

I valori 
della scuola 

Una ind«gin« che part* dall'intarno dtlla si
nistra • cha sa ttnar* unit* - la considara-
zioni piicologiche, sociologich* a cultural} 
ad un discorso politico concrato a raalistico 

Esce in volume, dopo la pri
ma ediziop.e in opuscolo, l'in-
chiesta compiuta due anni fa, 
per iniziativa dell'assessorato 
alia Pubblica istruzione di Se-
sto San Giovanni, da un grup-
po di lavoro coordinato da 
Tullio Aymone (T. Aymone 
Scuola dell'obbligo Citta opera-
ia. Bari, Laterza. 1972. 265 
pagg.. L. 1.800). E' un'indagi-
ne condotta dall'interno della 
sinistra e delle sue organizza-
zioni e quindi il suo tono e 
di autocritica la dove si ri-
volgono, nell'introduzione e 
nelle conclusioni. critiche ai ri-
tardi delle organizzazioni del
le classi lavoratrici nell'afTron-
tare i problemi della scuola. 

Aymone sottolinea che 1'in-
dagine. «commissionata da 
una amministrazione comunale 
espressa dal mondo operaio*. 
* vuole confrontarsi con que-
sto mondo e la sua storia per
che awerte die questa realta 
e queste tradizioni contengono 
il punto d'arrivo piu avanzato 
della scienza della politica e 
della partecipazione », e vuol 

sollecitare chi si richiama al 
marxismo, ad una riflessione 
piu profonda sul ruolo della 
famiglia e delle altre istituzio-
ni «che mediano I'essere in
dividuate riportandolo al tes-
suto organizzato della societa 
civile ». II problema, sociologi-
co e pedagogico ma soprattut-
to culturale e politico, e quel-
lo di « accordare l'autonomia, 
l'autocreativita, la possibilita 
di sperimentare di persona. 
con Tistituzionale ». Si resphi-
gono cioe le sollecitazioni, as-
sai vivaci nel momento in cui 
venne compiuta Tinchiesta, a 
negare la possibilita di rap-
portarsi all'istituzione scolasti-
ca come terreno di lotta (di 
lotta immediate, per modifi-
carla, e di lotta strategica per 
trasformare il ruolo), per un 
atteggiamento piu producente: 
individuare alcune fra le cau
se che fanno di questa istitu-
zione oggi uno strumento di 
discriminazione e indicare le 
forze sociali dal cui impegno 
soltanto pud essere opera to il 
suo mutamento. 

Dati quantitativi 
I dati quantitativi emersi 

dall'inchiesta non variano ri-
spetto a quanto risulta da ogni 
ricerca sulla scuola, in parti-
colare sulla scuola obbligato-
ria: i bocciati appartengono ai 
ceti popolari (e sono in per-
centuale tanto maggiore quan
to piu basso e il livello socia-
le e culturale della famiglia 
misurato secondo il mestiere, 
il titolo di studio del pa
dre), alle zone geografiche de« 
presse (il massimo di boccia
ti si ha fra i nati nel Sud, un 
numero elevato fra i nati nel 
Veneto, in Lombardia da me
ridional!', meno elevato fra i 
nati in Lombardia- da immi-
grati settentrionali, basso fra 
i nati in Lombardia da lom-
bardi), a famiglie che parlano 
il dialetto. vivono in case do
ve c'e spesso il televisore ma 
mancano i libri. 

Oltre a questi risultati quan
titative vengono presentati 
.•• profili» di ragazzi respinti, 
si riferiscono colloqui con ge-
nitori e insegnanti, da cui ap-
paiono chiaramente delineati i 
contenuti culturali del proble
ma della selezione scolastica. 

Cio che ad Aymone interes-
sa rimarcare e la scissione 
fra una cultura (o forse una 
esigenza di cultura) operaia e 
popolare, che non trova le 

forme dell'organizzazione e 
dell'autonoma espressione. i 
modelli culturali espressi dai 
mass media e inline i model
li culturali astratti e vecchi, 
eppure efficaci, imposti dalla 
scuola. L'istituzione scolastica 
manifesta la sua sfiducia nei 
bambini e nei ragazzi. manca 
di rispetto all'infanzia, funzio-
na con l'imposizione. « Tradot-
to in termini di sistema psico-
logico, il condizionamento agi-
sce come contenitore dello 
sviluppo della personalita, la 
quale e costretta ad esprimer-
si su canali dati. esaurendo le 
forze « eccessive », non utili 
al sistema, entro tensioni ag
gressive e continue, a basso 
dosaggio. Per chi non regge 
esiste sempre l'istituzione del
la devianza (scuole speciali e 
classi differenziali), ma per 
tutti, accettati o esclusi, cioe 
significa sottostare a un siste
ma di valori in cui l'accento 
e posto soprattutto sulle col-
pe e non sui pregi». La scuola 
e classista, si osserva giusta-
mente, non solo perche « boc-
cia i figli dei poveri e pro-
muove i ricchi », ma anche 
perche « condiziona tutti a una 
concezione del mondo data, do
ve il mercantilismo e la stru-
mentalizzazione vincono in 
pratica su ogni altro ordine di 
valori >. 

Forte opposizione 
Questi valori borghesi pas-

sano e penetrano anche per
che non c'e una forte opposi
zione d'una cultura operaia e 
popolare organizzata. Questo 
sembra dire Asmone, ma non 
solo questo. Le ultime pagine 
descrivono un'assemblea ope
raia, dove gli operai « scopro-
no> la realta del problema 
scolastico e fanno appello agli 
insegnanti per una lotta comu-
ne nella quale, dicono, sono 
pronti a scioperare come han-
no fatto e fanno per altre co
se non piu importanti dell'av-
\enire dei Ioro figli. La via 
della cultura operaia passa di 
qui. attraverso la presa di co-
scienza di massa che il pro
blema e della classe operaia 
e non solo dei singoli e attra
verso la lotta organizzata an
che per proporre una nuova 
e valida concezione del mon
do. cioe altri e ben piu alti 
valori. E un grande passo a-
vanti sara compiuto quando gli 

operai parleranno, in un unico 
contesto. dei loro figli. dell'av-
venire dei loro figli e dell'av-
venire della loro classe. 

E' vero che sono scarsamen-
te produttivi i «sacrifici » e 
il « volontarismo familiare ten-
dente a favorire lo studio dei 
figli: senza una struttura di 
insieme o forme istituzionali e-
ducative diverse da quelle at-
tuali. capaci di canalizzare in 
positivo la buona volonta dei 
genitori e gli atti costruttivi 
delle famiglie, gli effetti posi-
tivi saranno sempre sporadi-
ci >. ma cio non significa « che 
i genitori dovrebbero rinuncia-
re ad intervenire in modo po
sitivo sui figli. ma che essi 
devono intervenire in altro mo
do; acquistando a loro volta 
consapecolezza di taluni condi-
zionamenti ambientali, priori-
tari ad ogni discorso sugli aiu-
ti. i sacrifici personali, la buo
na o catMva volonta dei fi
gli »-

II ruolo attuale 
Va da se che se si crede. 

come ci credono gli autori del-
l'inchiesta (ed c fra i loro me-
riti maggiori) alia possibilita 
di lavorare verso l'istituzione 
scolastica, determinante diven-
ta il ruolo che si assegna agli 
insegnanti. Al ruolo attuale 
non si risparmiano certo le 
critiche, anche dure, ma si 
esprime contemporaneamente 
la fiducia nella possibilita che 
il ruolo venga contestato re-
spingendo c l'equivoco degli 
strumenti professional! intesi 
come capaci di per se di li-
berare l'uomo >, ma altrettan-
to decisamente rifiutando 1'at
teggiamento di chi « rinuncia 
alio strumento concreto per 
sostituirgli un esercizio ideo-
logico vuotamente polcmico>. 
Si tratta inoltre di stabilire un 
nuovo rapporto degl'insegnanti 
con alunni. colleghi, famiglie. 
che «devono divenire gli al-
leati naturali delle sperimen-

tazioni nuove >. C'e fiducia 
che questo difficile program-
ma possa realizzarsi, anche 
perche «il blocco di insensi-
bilita attuale proprio del corpo 
docente tradizionale, si va a 
poco a poco sgretolando >. 

Un'indagine esemplare. si 
pud dire, per I'uso efficace de
gli strumenti metodologici 
(con qualche riserva. a dire il 
vero, per il ricorso ad un lest 
mentale) e per la capaci ta di 
tenere unite le considerazioni 
psicologiche, sociologiche e 
culturali ad un discorso politi
co concreto e realistico ma 
non certo timoroso nei con-
fronti delle questione di prin-
cipio. E' il metodo con cui si 
costruisce e si verifica conti-
nuamente una linea d'azione 
per cambiare la scuola di ba
se, il problema primo e decisi-
vo per tutta la riforma scola
stica. 

Un processo evolutivo strettamente legato aU'emancipazione della classe operaia 

La condizione femminile in Jugoslavia 
Le donne rappresentano il 31 % degli occupati • Diversita di livellltra le repubbliche e tra i vari settori della produzione - In Croaziae Slovenia tutti 
i parti avvengono nelle cliniche, nel Kossovo solamente uno su cinque.in ospedale - A Belgrado un terzo degli alunni gode di scuole a tempo pieno 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, settembre 

L'opinione che il compito 
primario della donna sia quel-
lo di occuparsi dei figli e 
della famiglia e che il suo po
sto naturale sia quindi in ca-
sa e che il lavoro, la produ
zione, la fabbrica o l'uflicio 
siano secondari, complemen
ter! (la donna luvoru se e 
quando e possibile) e dura 
da sradicare anche in un Pae-
se soclalista come la Jugosla
via. Concorrono a creare dif-
colta al superamento di que
sto concetto reazionario di
verse ragioni: tradizioni pro-
fondamente radicate (non so
lo contadine e cattoliche ma 
derivanti anche da secoli di 
occupazione turca) scarse di-
sponibilita economiche (una 
economia che sta affannosa-
mente rincorrendo Tobiettivo 
dell'industrializzazione socia-
le, poiche quando si dice so
cieta socialists si intende 
spesso per molti settori piu 
una tendenza. un orienta-
mento che non un dato di 
fatto, una realta compiuta. 

Ci dice Blazenka Mimica, 
membro della presidenza del
la Conferenza per le attivita 
sociali della donna, che il 99 
per cento delle donne-medi-
co della Slovenia hanno ri-
sposto affermativamente alia 
domanda: «Continuereste a 
lavorare anche nel caso in 
cui il guadagno di vostro ma-
rito fosse piu che sufneiente 
alle esigenze della famiglia? ». 
Un risultato altamente posi
tivo dunque, ma, aggiunge la 
stessa Blazenka. non dobbia-
mo nasconderci che se la stes
sa inchiesta fosse stata con
dotta fra le operaie, se fos
se stata condotta in un'altra 
zona della Jugoslavia, in Bo
snia ad esempio o nel Kos
sovo, i risultati sarebbero sta-
ti molto meno positivi e in-
coraggianti. Questo dei pro-
fondi squilibri nello sviluppo 
fra regione c regione, delle 
grandi differenze economiche 
e sociali di reddito, di pro
duzione, di livello tecnolo-
gico, di strutture e uno dei 
problemi piu acuti della Ju
goslavia di oggi: un proble
ma che nonostante gli in-
dubbi risultati raggiunti e 
ancora Iontano dalla soluzio-
ne e che si ripercuote nega-
tivamente sui livelli di e-
mancipazione della donna Ju
goslavs. 

Da una pubblicazionc i cui 

JUGOSLAVIA — Operaie al banco di lavoro in un'azienda per la produzione di artkoli elettrici. 

dati purtroppo non sono re-
centissimi, ricaviamo che in 
Slovenia e in Croazia tanto 
per citare un esempio, pres-
soche tutti i parti avvengo
no con l'assistenza medica 
e cioe in clinica; nella pro-
vincia autonoma del Kossovo 
solo uno su cinque. Le visi-

te per partorienti sono die-
ci in media in Slovenia; nel 
Kossovo una ogni cinque par
torienti. Negli ultimi anni 
ambulatori, cliniche. ospedali 
sono stati moltiplicati nelle 
zone sottosviluppate ma ov-
viamente non si tratta sol
tanto di strutture sanitarie 

anche se esse sono una ba
se indispensabile. Vediamo 
qualche cifra di carattere ge
nerate e orientativo. 

Le donne occupate rappre
sentano circa il 31 per cento 
di tutti gli occupati e que
sta percentuale relativamen-
te bassa e tale dal 1965 ad 

oggi senza sostanziali modifi-
cazioni. Centotrentacinque-
mila lavoratori sono membri 
dei consigli operai, gli orga-
nismi di autogestione delle 
fabbriche; 22 mila sono don
ne, cioe meno della sesta par
te. Nelle assemblee comuna-
li siedono 40.791 consiglieri e 

le donne sono soltanto 2821. 
Migliore e il rapporto alia 
Assemblea federate e alle as
semblee delle sei Repubbliche 
e delle due Regioni autono-
me: su un totale di 3382 de-
putati, le donne sono 272. 
Eppure la legislazione jugo-

I slava scaturita dalla lotta di 

Giorgio Bini 

fe la prima galleria d'arte del genere in Italia 

A Rimini il Museo 
delle «Arti Primitive» 

// merito e i\ Delfino Oim Bialto che ha messo insieme fimponente raccolta in 25 anni • Resa possibile dal 
Comune democratico Hmportante iniiiatira • Esposte 600 opere di skuro valore antropologko e atlistko 

RIMINI — Museo delle « Arti pr imit ive*, Palazzo 
del Podesta: la sala delle grandi sculture oceaniche. 

Si e inauRurato a Rimini, negli scor-
si giorni. il Museo delle «Arti Primi
tive », ordinato nelle sale del Palazzo 
del Podesta. Si tratta del primo museo 
del genere costituito in Italia. Un av-
venimento culturale di grande rilievo 
dunque. destinato a suscitare il piii 
vivo interesse sia degli studiosi che di 
un largo pubbheo. II merito dell'ini-
ziativa e legato a un esperto della ma-
• eria. e cioe a Delfino Dinz Rialto, che 
ha messo insieme 1'imponente raccolta 
in venticinque anni di viaggi e di pa-
ziente ncerca all'interno di tre conti
nent!. II Comune democratico di Rimi
ni, con pronta sensibilita, accogliendo 
la proposta c l'ollerta di Rialto. ne ha 
reso possibile 1'attuazione. E' quindi 
da una fort una t a concomitanza di fat
ti che Timpresa ha preso vita ed e 
stata stupendamente realizzata. 

Stupendamente e la parola esatia, 
non solo per la presenza di seicento 
opere di sicuro valore antropologico 
e artist ico, ma anche per la loro si-
stemazione museografica dovuta al 
gruppo «Mid-Design» di Milano. che 
ha saputo risolvere una difficile serie 
di problemi espositivi con proprieta, 
modemita e nitidezza, farilitando di-
datticamente la visione e la compren-
sione di un «materiale» tanto com-
plesso e insolito per il visitatore ita-
liano. 

Come si articola 
Come si articola dunque questo sin-

golare Museo? La prima sala introdu
ce alia ccnoscenza dell'arte primitiva 
at'raverso le tfcstimoman/e di nume-
rosi pittori e scnlton contemporanei 
che di quest arte hanno awertito le 
suggest ioni: da Gaugiun a Matisse, da 
Nolde a Kirchner. da I.ipchitz a Gia-
cometti. Si sa che gli artisti moder-
ni, dai cubisti agli espressionisti, han
no trovato nelle forme plastiche pri
mitive, da quelle contadine in Europa 
a quelle appunto «selvagge», piu di 
un motivo da insert re nella ioro ri-
volta contro l'arte ufneiale appiattita 
dal tardo naturalismo borghese. Si pu6 
anzi dire che sono stati proprio gli 
artisti d'avanguardia. francesi e te-
descht per primi. a richiamare l'atten-
zione sulle creazioni figurative dei po-
poli primitivi. Gli artisti e i poeti: 
dal grido di Rimbaud «Diventare sel-
vaggi! » ai « Crist i inferiori delle oscu-
re speranze» di Apollinaire. L'intro-
duzione depli artisti moderni alle ope
re della raccolta Rialto appare quindi 
opportuna, anche se una didascalia 

che indicasse la ragione non solo for
mate di un tale rapporto ne farebbe 
capire meglio il significato. 

Ma la nozione degli artisti moder
ni dell'arte primitiva all'inizio del se-
colo era molto sommaria, confondeva 
in un'unica accezione i prodotti este-
tici delle civilta piii diverse. Solo le 
esplorazioni. lo studio attento, la co-
ncscenza specifica delle concezioni e 
dei Iuoghi d'origine dei vari popoli ha 
fatto fare un reale progresso di cono-
scenza e quindi di piii giuslo giudizio 
della prcduzione artigianale e artisti-
ca di tali popoli. Era quindi oppor-
tuno che. almeho visivamente, anche 
il visitatore si rendesse conto delle 
regioni, degli usi e dei costumi del
le popolazioni tra cui le opere sono 
state trovate. A questo scopo, una se-
cenda sala c stata allestita come sa
la di proiezioni, dove in continuazione 
appaiono sullo schermo le immagini 
che illustrano. appunto. i moltepliri 
aspetti della vita primitiva delle varie 
tribfi nei differenti Paesi. 

Ne manca, a completamento di que
sta infonnazione visiva. rinformazione 
sonora. cioe l'esecuzione diffusa di mu-
siche e canti originali, che nella sala 
successive dedicata al mondo magico 
dei primitivi, diventa un eccellente 
commento per rinterpretazione dei ri-
ti di propiziazione e di scongiuro. Ma 
tutta questa parte non e che un av-
vio aU'esposizione vera e propria, che 
si sviluppa nelle sale seguenti, divise 
in tre sezioni: Africa. Oceania, Ame
rica pre-colombiana. II percorso e fit-
to e tuttavia age\-ole, favorito dalla 
guida luminosa delle teche che spicca-
no nel buio degli ambienti. oscurati 
proprio per consent ire una maggiore 
concent razione sugli oggetti esposti. 
Solo una sala fa eccezione: la sala 
dove sono collocati gli alti esemplan 
di scultura oceanica sullo stondo di 
un grande velano bianco. 

Dare qui un'idea delle particolarita 
di cut ciascuna delle civilta rappresen-
tate a Rimini defimsce se stessa in un 
cosi folto numero di «pezzi» non e 
pensabile. II concetto di primitivo non 
e certo omogeneo come a prima vista 
puo sembrare, ne omogenea se ne con-
flgura respressionc nelle tante mani-
festazioni socio-culturali che vi si ri
feriscono. Cio che si pub dire in gene-
rale e che l'attivita creativa di questi 
popoli e strettamente inerente alia lo
ro attivita di vita. L'invenzione, l'e-
stro, la fantasia plastica agiscono al-
1'intemo di tals esigenza, scno colle-
gate a tale necessita, cosi come vi so
no collegati i riti della terra, della 
carcia, della pesca. delta guerra, della 
vita domestica; cosi come vi e colle-
gata la magia, che si presents quasi 

sempre come un modo «irregolare» 
di forzare la mano agli «spiriti», la 
dove i riti « regolari » falliscono. 

E' nel quadro di una simile situa-
zione che bisogna guardare i feticci, 
le maschere, le statue degli antenati, 
le decorazioni sugli oggetti piu sva-
riati, dagli scudi ai vasi, dalle seggio-
le ai monili. In genere, in queste arti 
primitive, i procedimenti ch«i determi-
nano il carattere deH'opera sono ba-
sati sulla stilizzazione, su dei «mo
duli » elaborati nel corso di genera-
zioni, a cui ogni a autore» si attie-
ne, bfnche non sia mai esclusa una 
possibilita di ulteriori variazioni. Que
sto fatto, insieme con la diretta radice 
sociale comune, infonde a tali prodotti 
creativi un valore potentemente ccl-
Ietlivo. 

Catalogo ragionato 
Nel Museo di Rimini si possono ve-

dere «pezzi» di indiscutibile forza 
plastica e di preziosa rarita. Di col-
po. il visitatore si trova portato nel 
cuore di culture remote e rimane sor-
preso da! tesoro di tanta arcana bel-
Iezza o sgomento di fronte a simboli 
cosi misteriosamente inquietanti. Na-
scono cosi in lui mille interrogativi, 
interrogativi sulla poverta di una no
stra informazione che hno adesso ha 
trascurato un'area di simile interesse, 
:n cui si rivelano tanti aspetti ignoti 
di quel Terzo Mondo che ormai sta al 
centra dei problemi intemazionali piii 
attuali; e interrogativi piii speriflci su 
cio che per la prima volti si trova 
davanti agli occhi. 

A tali interrogativi, almeno in parte, 
risponde il catalogo ragionato cho ac-
compagna l'itinerario dell'esposizione. 
dove si possono leggere dei testi chia-
ri. brevi, esplicativi. integrati da car-
tine geografiche che indicano i iuoghi 
di provenienza delle opere e degli og
getti raccolti: opere e oggetti per lo 
piii in legno, la grande materia prima 
di tutta quest'arte, ma anche di ter
racotta, pietra, ferro, cuoio... Nel.a sua 
misura, il Museo di Rimini riempie 
dunque una lacuna e anche se viene 
con ntardo su altre grandi e celebri 
iniziative analoghe in Europa e fuori. 
per l'esattezza con cui e concepito si 
pud senz'altro ritenere qualitativamen-
te esemplare. E questa e la ragione 
per cui la sua apertura al pubblico 
costituisce realmente un eccezionale 
awenimento. 

Mario De Micheli 

liberazione nazionale (100 mi-
la furono le donne combat-
tenti attive, 25 mila caddero 
sotto il piombo dei nazifa-
scisti o vennero uccise nei 
campi di concentramento, 40 
mila furono le donne feritet 
e una delle piu avanzate nel-
l'affermare e nel tutelare la 
plena uguagllanza degli uo-
mini e delle donne «in tut
ti i settori della vita dello 
Stato e della vita economlca. 
sociale e politica ». « Noi dob-
biamo, ci dice la compagna 
Blazenka, affermare nella no
stra societa il concetto che il 
lavoro e indispensabile alia 
emancipazione femminile sia 
per il suo valore formativo 
sia perche crea l'indipenden-
za economica. E dobblamo af
fermare la convinzione della 
stretta interdipendenza tra e-
mancipazione femminile ed e-
mancipazione della classe o-
peraia. E non e facile per
che spesso le posizioni con-
servatrici si mascherano in-
consciamente sotto una fra-
seologia progressista. Nella 
stessa Lega dei comunisti, ad 
esempio, si puo trovare chi 
sostiene la tesi che non si 
puo togliere la donna dalla 
casa e immetterla nella pro
duzione prima che la socie
ta abbia creato le condizioni 
necessarie per il suo lavoro ». 

E' un modo di rinviare nel 
tempo 1 'inserimento della don
na nella produzione e per 
rallentare il processo della 
sua emancipazione. Pino a 
quando? Fino a che il pot en-
ziale produttivo jugoslavo sa
ra in grado di assorbire la 
manodopera disoccupata o 
emigrata? O fino a che la 
donna non potra raggiunge-
re una mentalita e una pre-
parazione professionale ade-
guata alia moderna tecno-
logia? O fino a che ci saran
no nidi, mense, istituzioni e-
ducative e ricreative, inter-
venti sociali quantitativamen-
te e qualitativamente suffi-
cienti? In realta, ci dice la 
compagna Blasenka, questi 
stessi problemi non dlvente-
ranno pressanti e non avran-
no un'adeguata soluzione fino 
a che la donna sara tenuta 
fuori dal processo produtti
vo. Tanto piu che per esse
re partecipi del processo pro
duttivo diventa sempre piii 
importante in Jugoslavia an
che sul piano politico.1 

Infatti attraverso lafTer-
mazlone totale delfautoge-
stione e attraverso il sistema 
dei delegati operai (un siste
ma di autogoverno operaio a 
livello di comuni e di repub
bliche che e attualmente al
io studio) la classe operaia 
jugoslava esercitera sempre 
piii direttamente il potere. Le 
leggi sono molto avanzate e 
quindi le prospettive per la 
emancipazione della donna 
sono positive. Ma non man
cano nella societa jugosla
va fenomeni contraddittori 
che colpiscono. II direttore 
di un grosso stabilimento di 
Fiume. criticato perche nel
le assunzioni veniva fatta una 
a p e r t a discriminazione a 
svantaggio delle donne. ha 
risposto: « Tendiamo a impie-
gare sempre meno manodo
pera femminile perche la so
cieta non ci stimola a farlo, 
anzi». In sostanza, ha soste-
nuto. le prowidenze a favo-
re della donna lavoratrice 
fanno si che l'operaia costi 
all'azienda piu che l'operaio 
e si prevede che il divano 
aumentera. Lo schema deila 
nuova legge per l'assicurazio-
ne sociale prevede, tra Tal-
tro, ad esempio che ia don
na rimanga a casa dopo il 
parto per sei mesi. «La no
stra societa, ha concluso, non 
e riuscita ancora a concilia-
re gli interessi e le necessi
ta dei binomio lavoratrice-
madre ». 

La compagna Blasenka di
ce che non si tratta di sta-
bilire in fabbrica condizioni 
di privilegio per la donna 
lavoratrice; in fabbrica occor-
re affermare Tuguaglianza 
nelle condizioni di lavoro e 
nelle retribuzionl. E la lavo
ratrice jugoslava e cosciente 
di questo. I problemi connes-
si alia funzione matema del
la lavoratrice, il parto, la 
prole, Ia famiglia, sono pro
blemi della societa che la so
cieta deve addossarsi come 
se si trattasse di un investi-
mento per il future. Ne de-
riva che 1'azione delle donne 
jugoslave e diretta, oltre che 
ad affermare il ruolo della 
lavoratrice neU'emancipazio-
ne della donna c nell'eman-
cipazione della classe operaia, 
a realizzare le condizioni per 
cui tale ruolo possa essere 
s vol to: asili nido (anche not-
turni), scuole mateme, scuo
le a tempo pieno, centri di 
orientamento professionale, 
ecc, I risultati — conclude Ia 
compagna Blasenka —, non 
mancano anche se non ci sod-
disfano pienamente: per un 
terzo degli alunni di Belgra
do, ad esempio. Ia scuola a 
tempo pieno e gia una realta: 
in cinque anni i post I negli 
asili nido di Belgrado sono 
passati da 5300 a 29.500 e a 
questo ritmo fra quattro o 
cinque anni anche .questi 
problemi potranno dirsl del 
tutto risolti. 

Arturo Barioli 
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