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• UslgnoraWuYi.ministtoper 
II commeicto e la cooperazione 
con lesfcro, ha condotto la iranati-
va pet I'lngtesso della Qua nel 
nuovo organismo die tia preso II 
posto deTGaU. E stata dinamica, 
aggressiva, preparala. Ma nor le 6 
hastate. Secondo le voci della irigi-
lia, neUa seduta annuale di prima-
wra I'Assembles nazionale avreb-
be dciviHo sanclre il suo'lngresso 
nel rtstretto e potenle dicoto del * 
ce prlml ministri. Doveva essere, 
hanno scritto in quei 
Bloml i gtomaB dl 
Hong Kong, un mes-
saggfo accattjvanle 
die la Cina ufficlak 
mandava al mondo 
femminile ditto inlero. 
in vista della confe-
renza deU'Ortu suite 
donne in programma 
pfoprio a Pectilno nel 
settembfe orossimo-
La signora Wu pert 
non 6 dfoentata vice 
primo mnlstro. Sem-
pre 1 gtomali di Hong 
Kong hanno scritta 
chetasuacombanlvi-
K non era stala giudi-
cata suhlciente e alia 
fine tee state pieferito 
unuomo. Quale sia la 
ragionevera dl questo 
mancato sucxesso. e 
del ditto iirttevante. 
Non e la prima voHa 
netla ftotia delle don
ne che si wngasacrffi-
cateaun uomo neHa 
paiilla del potee. K-
levante dlventa Invece 
II rtsultato. NeSa Cina che conta 
selcenta millonl di donne, non ce 
ne £ una nel rtstretto club al Venice 
del govemoche ha ndle proprie 
marl la sorte del paese. Ma non c'e 
una donna nemmeno nel massimi 
onjanttml dlrigenli - USfcio polK-
co, segretariato, Comitate perma-
nente - del partite comun&a. Do
ve anzl si e assisttta a que«o para-
dosso. Mano a manoche tnctvano 
di scena per eta o per decesso, le 
donne-eroiiie, airivate aivertici del 
potere permeriti rivoluaionari, non 
sono slate sosWuite .1 loro span so-
no stall occupati da uomini. Erano 
piCl >patitari> Comitato centiale e 
USicio politico dl qualche decen-
nio fa di quanta non k) aiano ogai. 
In sostanza, oggi. come nella tradi-
zkme, le decisionl in Cina sonode-
cllnate Mte al maschile. Un liatto 
che nemmeno la polldca della -pa
rity del sessl peiseguita negli anni 
paasaU e riusclla a scalfiie. 

Eantwta bMntomarcato 
I pero premono anche aHri 

ettu. La svotta impressa da 
i Xiaoping nel 1978 e poi, dal 

1992, la marcla spedira verso il 
«mercata>. hanno avulo I'efleito 
devastate di una bomba sul fragi
le involucre protettJTO nel quale 
era Mala conllnata la donna cine-
se. Che ore e pid visrbtle. ma meno 
protetta; tia pid immagine ma me
no sostanza. Rente il lavoro ma ac-
qufcta in lemminilila. E in fondo 
non le HUeressa molto preoccupar-
si se ci sono o se aniveianno piu 
donne negli organismi alia tesla 
del Pec, visto die non ft attratta da 
una polltlca latta di «prescriziooi» e 
di vincoli. E curioso, anche se pre-
vedlbilissimo. die oggi, grazie an
che a un boom economico die 
dura da he anni. la donna cinese 
acqulstl maggkire visibilHa usando 
I'amta dei consumi. £ non piu 
quella del lavoro o della polibca. 
Anzl 1'arma del lavoro appare a!> 
bastanza anugginita, Ctte cosa sMa 
succedendo in queslo campo lo 
sintetizza alia perfezione il litolo di 
un adkolo pubbfcato nel pieno 
della crisi che da qualche anno sla 
colpendo loccupazione femmini-
le: «l temp' sono cambiatl, uominl 
e donne non sono piu ugualk In 
altre parole: nel deceitni passali 
nelle campagne e nelle citta alle 
donneuai I6ei60annidieidera 
slato dato un lavoro, poco qualifi-
cato. pagato meno di quello degli 

A settembre la Conferenza mondiale delPOnu 
Ma 6 gia polemica con il govemo ospitante 
«La Ona discrimina troppo il nostra sesso» fe 

uomini, ma insomma era un lavo
ro che seivtva a sosleneie che era-
no stale emancipate e non erano 
per niente diverse dagll uomini. 
Loro si erano accontentate. Sicuie 
dl non peidere mai quel poco che 
avevano, non si sono date da fare. 
non hanno studiato, non hanno 
puntato a qualtflcaist, n* hanno 
alimentato uno spiritodi intrapren-
denza. Di conseguenza, ora che il 
•meicato* impone che a dominare 
siano II profltto e la produtuyita. 
queste donne non servono pli), so
no anzl un ostacolo. E i loro licen-
ziamenti vengono considerali «ine-
vUabUi.efljti!i.. 

Se vogliono soprawlveie in que
slo neo-daiwinisnu) che viene rite-
nuto saluiare per i destinl del pae
se. le donne non possono pii] con-
tare su privilege e protezkaie di ses-
so (miseri privilegi, comunque). 
ma devono dare pro\'a<li grinta e 
inlzlativa. Ecco la nuova nlosofia 
Che muove il govemo e II partita 
veiso il mondo femminile. Conetta 
in parte da alcune tulele legislative 
di recente nascita. Net !992 la fcg-
ge suite pari opporturiilS ha sanci-
to che uomini e donne hanno pari 
dmlti e nessuno puo licenziate o 
non assumeie una donna solo per-
ch£ donna. La nuova legge eterto-
rale ha HssaW cl>e nell'Assemblea 
nazionale e in quelle locali ci deb-
ba esseie una °adeguata rappie-
sentanza* femminile. Le misure del 
1992 non hanno comunque impe-
dito che nelle grandi aziende pub-
bllche in via di ristrutturazione pro 

eo dopo il 1992 le prime a essere 
inziate iossero le donne. Ne ha 

inyiedito che sempre nelle giandi 
imptese si facesse un massiccio ri-
cotso al prepensionamento fem
minile: una vera slrage di donne di 
mezza eia Oggi, secondo gli ultimi 
dati statitid. Tela media delle lavo-
raWci e scesa a 34 anni. Sob il 3,3 

?er cento delle occupate ha piu di 
I anni. Nemmeno la legge eletto-

rale sara una sufficiente garanzia: 
ctii se non i diligent: maschi avran-
no il diritro di decidere che cosa in-
tendeteecomequamificai^quella 
ladeguata presenza» femminile 
nelle lisle? 

Mercato e liberismo. si sa. han
no un sense se gatantiscono pari 
opponunila ai nastri di partenm 
Non accede oggi in Cina per le 
donne. 1 dati sull'accesso alia cul
ture to confermano. Tra gli univer-
silari gli student! sono il 72.3 per 
cento, le studemesse il 27,7 per 

La fanJgla come fags 
La (amigtia - intesacome micro-

cosmo consumistico e luogo di ri-
saitimenti senlimentaii dopo de-
cenni di scadenle quality della vita 
matrimonisle - ha un grtsso fasci-
no anche agli oochi delle donne 
giovani. Ma famiglia significa ligli e 
dunque controllo delle nascite, un 
ptoblema queslo veiso il quale I'in-
geienza del potent politico^ totale 
e I'aulodetenninazione della don
na* nulla. Dal 15febbraicscoi50l 
cinesi sono un mPiardo e duecen-
to mllionl. L'obbllgo del figlio uni-
co ( che non vincola i cento milio-
ni non di razza Han) gia in wgoie 
dalla seconda met£ degli anni Ot-
lanla e slato di recente ribadlto dal 
govemo e dal partite. Veir£ perse-
guito con I'educazione. la propa
ganda. il miglioramenta delle con-
dizioni di vita, i contraccettivi. la 
sterilizzazione, I'aborta. Oppuie 
con il Wocco della camera o addi-
riltuia il ficenziamenlo se si e di 
pendenli del paitito o di organismi 
di govemo. La donna ne sarS sem-
pie pngbniera. 

Testinionianze e documenti sulla condizione femminile nel paese dilaniato daila «guerra contro i civili* 

Violate e velate, il dramma delle algerine 
•> ROMA.»Scrivere. non uccide la 
voce, anzi la rianima, / perresusci-
tare / tante sorelle scompatse". Co
st canta una poesia di Assia Die-
bar, poelessa algerina, una donna 
tra le (ante che continuano una re-
sistenza amara ma incoercibile 
contro la violenza integtafisla nel 
loro paese. Tra i condomini delle 
clttfl modeme, tra le povere case 
del villaggi speiduli nel deserio. 
Studentesse o contaditte, gtovani o 
anziane, non fa diffeienza. Madri e 
flglle si rttiovano insieme, violenla-
le, ucclse, mutilate. Mraziale. rapj-
io. Purcbe donne. II gbmalista 
Moukmd t3enmoahanted, tedatto-
re del glomale El Moudiahiil, ha 
Irafugato moltc immasini dl orrore 
quolidlano In Algeria e ce le ha fal-
te vedere la lira sera nel corso dl un 
incontra organlzzato dall'Atchivlo 

dell'Emigrazione, dal Cisa (Comi
tato di solidarieta con (Algeria) e 
da " Manifesto. Tra le adunaie 
oceankhe degli inlegralisti, ecco i 
corpi senza vita di ragazze, ajK-ora 
bambine, quatlordicenni sgozzate 
in classe o tapite, coslrette a servire 
negli accampamenti dei tenoriai 
del Fis (a «serviie" in lulli i modi 
s'intende), c poi t^ozzate e bultatF 
via. Lerilrovano dopo mesi a voire, 
come e accaduto aile cinque ra-
gajzelrucidalt lallroaiomo 

Vwlmze«ansracla 
E chi pud raccontare, come la 

mgazzina qualtotthcenne sequc-
strata per gionii e gmmi insieme al
ia madre e alia zia. porta nel voliu 
dislrutlo un dolorc cosl grandr chv 
lo sguardo non ce la (a quasi a si-
slencrlo. Non e'e solo ilricordo ler-

NATMMMU* 
ribile dei momenti in cui si viene 
violentate ripetutamenle da lanti 
uomini dirersi, ma langoscia del 
lutuio. -Chi perde la vergmitS nei 
nostri paesi, anche conlio la sua 
mlonta, e una donna tinita". ricor-
dauaBenmohamed. 

Quante donne «(inite- ci sono 
oggi in Algeria, a due passi da noi. 
Quante nschtano di divenlario? £ 
un inlercogaliro aspro, rhe mate 
in gioco la possihilila di Icrmarq la 
vlulcnza che sla distiu^endo la 
conviuenza civile nei paea arabi. 
-IJuesta non e una guetra civile -
commenta Benmohamed - ma 
una guend conlro i rivili. e qucste 
ijiimagini to dimoslranon Mo la 
guena contro i civili e cominciata 
sopralulto contro le donne. Giti da 

parecchi anni. quando il Rn govei-
nava un paese in cui I fennenti in
legralisti erano agli mm. E tentavd 
di andate dielto alia misoginia 
monlante illudendosi di disinne-
scarla penalizzando, appirnio. le 
donne Lo ncordava una gbvane. 
che vuole owiamenlr conseivare 
I'anoiiimalo, citando, nel corso del 
dibairito che tia seguito la proiezio-
ne, il Codice di Famiglia, firomul-
galo nel 1984, <he ha iatlo fare al
le donne algerine pas.si indielro dl 
secoli". In quella legisbzione si 
concede ai manti la possihilila di 
divorziaie dalle mogli. mandanrio-
le via insieme ai ligli. senza dargli 
alcun siislcnlameino '^otiomicu 
Una soita di ripudiu di arc.ura me-
moria. La spo^a ha. in"ltre, un -tu-
lore» die decide (ullo per lei, an

che le nozze. E, aggiimgeva uno 
degli spettaioii "se vai in iribunale 
e riai bisognodi un leslimone.se £ 
uomo te ne hasla uono. se 6 una 
donna ce ne voglioiio due*. Sono 
piccoli spezzoni raccolli durante 
una discussione comnK>ssa. ail^ 
quale hanno panecipato Dacia 
Maraini, Giuliaiia Sgrena e Massi
mo Ghirel I i 

Gil Imam ucdsl 
Ovvianwntc noTi sono sollanto 

le donne ,i paC.ire il piezzo delta 
nolcnza intcgralisla. Tra tl 'SO il 1M 
lien 17 imam nioderali.dicsiriliu-
tavann di dare uninntpn-lazionc 
cosl oj*urant]sia delflslam, sono 
stJIifissassinali.M'iioJalcbniciale 
25 mo.sc.lict'. ilistnnti' lirni soicile 
Ma I'atlaixci <illc donne C piii sim-
l̂ olico. si canc.-̂  di un sigmficalcj 

pifi profondo. proprio petche la li-
j>eita femminile fa pauia. ostacola 
il ritomoa regolefeneediautarila-
lismo e di repressjone. A loiogli in
tegral isli vietano di lavorare. di stu-
diaie, di frequentare luoghi pubblj-
ci. In poche parole, di vivere. Ecco 
perche. malgiado le uccisioni, le 
vioienze, queste donne 4inite« 
continuano ad andare a scuola. )'8 
marzo sono scese in piazza pergri-
dare a gran voce la loro piesenza, 
escono per lavorare sapendo spes-
so di sfidaie la morte. o momenti 
peggiori della morle. Sanno anche. 
pcrd. die se vince rinlegralismo 
per loro non ce pid speranza. E 
I'oscunta feioce che cadra su quel 
paese non polrJ non ripeicuotersi 
.su [uNi noi. Donne e uomini. Conti-
nuare a dar loro voce significa, al-
lora, difendere la democrazia. 

wmm± 
*UguagllQfaa 
sviluppoepaw 
Dal 4 al 15 seflembre si svoteere a 
Pechkio, In Cina. la Quarta Cclie-
ren» MondMle suite Donne dal ti-
tolo; lAzkne per I'uguagliwzA. ki 
svi hippo e la pace*. Convrjcata dal-
r Asscmblea Generate dele Nazto-
nf Ui«e 4a Coniereiaa adotteri 
ui)i.*iatlakiniia d'azkmei ki cui 
SQDolndrviduaR 12areecrittcheri-
sptUoagti obWtivi messi a luoco 
neHft, Conlerenza di Nairobi del 
1985, APechiw e prevfeto rarrtvo 
di miglala dl penone dal paesi 

.raembrl delle Nazioni Unite. 

Upol—ilwi 
drtgtenutetontane 
daU-ufficialitd 
LaConteWiza di ftchlno e ancora 
diUdavenireegliiiA«ialapote-
mfeaFAIIe OrgMozazkinl non Or> 
vernaove non place atfatlci H luogo 
scelta dal govwnodnese peril R>-
mm che, come dl Consueto, si svol-
geparallelamerteaUConlerenza. 
II Forum sulle Donne % mlafli si 
W i i dalSQ agosto aire settembfe 
il ima dnathna priva di afcerghf 
chedistacircaMcnitometridarV 
chino. <E un modoperteneici ipn-
tane dal'i stampa - accusano le 
rappresentanti delle Ong -, II go-
vemo dnese ha paura che si paill 
troppo di dlrltti umani, dl omoses-
Aialila o di altre cose del genere>. 
Sembra die, fra I'aKro, le paneci-
.paira saianno costreOe ad aHoggia-
» i n appartamenti lequisfti ai 3ne-
si da! govemo. MoHe Ong hanno, 
dunque, chiesto die la sede deBa 
Conlerenza sia spostata in un aHio 
paese. Ma la richiesla non i state 
accoHa dalla S«gietaria Generate 
della Conlerenza, Gemude Mon-
geHa, A Pechino e prevlsto 1'anivo 
di SOmila rappresentand ckite 

!. Levocl, perii, parianodimol-

ld*ti 
L'esclusione 
dagovernoelnformazio-
ne 
Le donne non hanno ancora ac-
cesso idle struttuie di potere che 
govemano le sodeti. Oggiriomo 
sollanio setle dei 185 ambasciatari 
deHe Nazioni Untte.sono donne. Pi 
32 programmi ed ageneie specia-
Itaate deH'Onu sono solo quatuo 
queli direttl da donne. Nel 1993 sei 
Paea in tutto il mondo erano go 
vemali da donne; ancom meno 
conlortanle ta proponione media 
della piesenza femminile nei par-
lamenB del gtobo che nel W era 
scesa al 10% (dal 12% dd 1989). 
Pludi 100 paesi non hanno ancora 
una deputata. Unacuriosfta: i Paesi 
in via di Svihjppo reaistrano una 
lappiEsenlanza temmlnite in par-
lamemo piu alia (12%) deHe na-
ziom industrtalizzale (9%). Anche 
il scttore dell'inlDimaitone e aha-
mente discriminaWrio. Studl con-
doUi dall'Unesco mosDano die su 
200 otganizzazloni massmedlolo 
giche in uenta paesi del mondo, 
soltanto selte sono dinette da una 
donna, Secondo im'aMra indaglne 
condoOa ki 10 paesi solo lT,4% 
delle notizte talevistw tratta di ar-
gomenti riguardanli le donne. 

Latcuola 
Unplaneta 
dinonistruite 
Sebbene a livdb dl iscrizkme all'i-
slruzione primaiia sia stala rag-
giunla una appiossimativa parity 
tra bambini e bambine a queste ai-
time £ ancora negata un'educazio-
ne adeguata speciaunente nei 
campi della scienta e della tecno-
logia. Due terzi del miliaido di 
anallabeti adulti sono donne. Circa 
500 milk™ dl bimbl iniziano la 
scuola primaria ma piCi di 100 mi-
lloni (due teizi dei quali bambine) 
abbandonano gli studi prirria di 
teoninare la quarts elementare 

1*1$**.rt*. 
Anche (a dote 
pud dare ta morte 
Negli Stan Uniti ogni oflo second! 
una donna subisce atti di violenza 
ed ogni sei minuti e vittima di vio
lenza sessuale. In India ogni giomo 
cinque donne sono aise vive per 
dispute su questioni legale alia do
te. In Papua Nuova Guinea il 67* 
delle donne £ vittima di violenza 
domestka. L'80% dei 23 milioni di 
rtlugiati nel mondo e di sesso fem
minile. La powrta crescente in al-
cune zone del pianeta pesa soprat-
tutto sulle spalle delle donne che 
rappresentano il 60*, del miliardo 
e 200 milioni dl poveri. Negli Stab 
Uniti quasi la melfi di lutte le faml-
glie povere sono mantenule da 
una donna senza marifoil cui icd-
dito medio e inferiore del 231 a 
quelb considerato necessarlo per 
lasopravvivenza. 
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