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Approvata dal parlamento federale l'istituzione di “Medicare”

L'associazione dei medici (AMA) 
ostacola la riforma sanitaria

L'AMA consiglia ai medici di non praticare il “bulk billing” — La 
liberta' professionale intesa come ricerca del massimo guadagno

CHE L’A SSO C IA ZIO N E di ca te 
goria dei m edici (A M A ) sia p iu t to 
sto  co rpo ra tiv a , che pensi c io è’ 
p rincipalm en te  alla tasca, e ’ cosa 
risaputa. Basti r ico rdare  il p u tife 
rio  sca ten a to  d a ll’AMA p er im p e
d ire l ’in tro d u z io n e  di M edibank 
da pa rte  del governo W hitlam , co 
sa che, sebbene in form e diverse, 
si sta rip e ten d o  ora che il pa rla
m en to  federale ha ap p ro v a to  l ’is ti
tu z io n e  de ll’assicurazione sanitaria 
universale “ M edicare” .

L’AM A ha recen tem en te  invia
to  u n a  le tte ra  circo lare  a t u t t i  i 
m edici, in  cu i ch iede lo ro  un  co n 
t r ib u to  sia finanziario  che d i pro-

»nganda per ev itare che si vada 
erso la “ m edicina socia lizzata” .

Il co n trib u to  finanz iario , che 
secondo  l ’AMA p o trà ’ essere de
tra t to  dal red d ito  tassabile, vie
ne rich iesto  per l ’is titu z io n e  di un  
“ F o n d o  p e r la lib e rta ’ p rofessiona
le ” . Cosa l ’AM A in te n d a  per liber
ta ’ p rofessionale  e ’ b en  spiegato  
nella circolare. L ’AMA ch iede ai 
d o tto r i  d i spiegare ai p az ien ti che 
freq u en tan o  i lo ro  am b u la to ri 
p e rc h e ’ n o n  e ’ bene  p ra ticare  il 
“ b u lk  b illing” , c io è ’ l ’invio dei 
co n ti da pagare d ire tta m en te  agli 
u ffic i d i M edicare, che p r o c e d e 
rebbe a rim borsare  al d o tto re

1*85 pe r cen to  delle ta riffe  m ed i
che u ffic iali, senza che il pazien te  
debba pagare a lcu n ch é’.

O ra si sa che i m edici n o n  sono 
te n u ti  a p ra tica re  le ta riffe  m edi
che u fficia li, e che ta n ti  si fanno  
pagare m o lto  d i p iù ’. Si sa in o ltre  
che co n  il M edicare i m ed ici non  
saranno c o s tre tt i  a p ra tic are  il 
bu lk  billing. P o tran n o  anche fare 
pagare d ire tta m en te  al p az ien te  
quello  che vogliono, ep p o i il pa
z ien te  o t te r rà ’ dal M edicare u n  
rim borso  pari a ll’85 p e r  c en to  del
le ta riffe  m ed iche ufficia li. Le en 
tra te  dei d o tto r i  che p ra tic an o  il 
bu lk  billing — sostiene l ’AM A — 
sub iranno  una riduzione del 30  
per cen to .

In re a lta ’, ch i su b ira ’ u n a  ridu 
zione del red d ito  del 30 p e r cen to  
saranno qu e i m edici che p ra ticano  
ta riffe  m o lto  al di sopra d i quelle 
uffic iali, se si tien e  co n to  che con 
il b u lk  billing si risp arm iano  spe
se am m inistra tive e si ev itano i co
s id d e tti  “ bad d e b ts”  (c io è ’ i pa
zien ti che n o n  pagano il co n to ). 
Ed e ’ q u in d i ovvio che q u esti m e
dici n o n  p ra tich e ran n o  il bu lk  b il
ling, v isto  che n o n  sono obb liga ti 
a farlo . Che senso ha d u n q u e  q u e
sta cam pagna d e ll’AMA c o n tro  il 
bulk  billing?

La rag ione a q u esto  p u n to  e’ e-

v iden te : e ’ ch iaro  che i paz ien ti in 
genere p refe rirann o  an dare  dai 
d o tto r i  che p ra tic an o  il b u lk  b il
ling, sia p e rc h e ’ in  ta l m o d o  non  
dov ranno  pagare n ien te , e sia pe r 
ev itare di doversi recare agli u ffic i 
di M edicare p e r o tte n e re  il r im b o r
so. Ci sara’ d u n q u e  con  tu t t a  p ro 
b ab ilità ’ u n o  sp o stam en to  d i pa
z ien ti verso i d o tto r i  che p ra tic an o  
il bu lk  billing , cosa che p ro b ab il
m en te  n o n  co n sen tirà ’ agli altri 
di fare ta n t i  soldi q u a n ti ne  fan n o  
adesso. E q u i e ’ in  fon do  la so stan 
za della “lib e rta ’ p ro fessionale” di 
cui parla  FAM A, la  l ib e r ta ’ di 
guadagnare il m assim o senza che il 
p az ien te  abbia a lcuna po ss ib ilità ’ 
di d ifendersi o di essere difeso.

La circo lare  d e ll’AMA agita lo 
sp e ttro  della b u rocrazia  governati
va, del d e te rio ram en to  dei servizi 
m edici e o spedalieri, dei d o tto ri  
s tip en d ia ti, della fine della lib e rta ’ 
dei d o tto r i  di de te rm inare  libera
m en te  le p ro p rie  ta riffe  (com e se 
la m aggioranza della p op o laz ion e  
n on  sia salariata  o s tip en d ia ta  e 
n on  debba c o n tra tta re  la p ropria  
paga). T u tto  q u e sto  per no n  dire 
u n a  v e rità ’ m o lto  sem plice: che 
vogliono guadagnare il m assim o 
possibile.

Pierina Pirisi

Fairfax acquista il quotidiano più' prestigioso di Melbourne

•  In Australia la concentrazione 
delle testate più' alta del mondo

Sono tre i proprietari dei maggiori quotidiani australiani — In 
mano a pochi potenti i mezzi per influenzare l'opinione pubblica

M ELBO U RN E — Q u esto  a rtico lo  
e ’ il som m ario  di u n ’in te rv ista  a 
T revor Barr, d o cen te  di C om un i
cazioni presso l ’Is titu to  di T ecn o 
logia d i Sw inburne, che nel 1980 
p re sen to ’ una relazione alla co m 
m issione d ’inch iesta , n o ta  com e 
N orris Inqu iry , sulla co ncen traz io 
ne della p ro p rie tà ’ dei m ezzi di 
com unicazione  di massa nel V ic to 
ria.

“ Jo h n  F airfax  & Sons” , il g ran
de com plesso  au stra liano  dei “ m e
d ia” che ha sede a S ydney, ha re
c e n tem en te  acq u is ta to  quasi tu t te  
le az ion i della “ David Sym e L td .” , 
ed ito ri d i “ T he A ge” , il p rin c ip a
le qu o tid ian o  di M elbourne. E 
g rupp o  F airfax  g ià’ con tro llava il 
57 pe r cen to  della Sym e, m en tre  
il “ H erald &W eekly T im es”  co n 
tro llava il 14,1 per c e n to  e la fam i
glia Sym e il 26 pe r cen to . C ion o 
n o s tan te , esisteva u n  accordo  spe
ciale che affidava alla Sym e e alla 
F airfax  in  m isura uguale 0 co n 
tro llo  ed ito ria le  su “ T he Age” .

La F airfax  o ra  co n tro lla  il 73 ,9  
per cen to  della David Sym e, e 
m ira al co n tro llo  asso lu to . C iò’ in 
fa tt i  p e rm e tte reb b e  a F airfax  di 
razionalizzare la p ro d u z io n e  dei 
vari giornali d i cu i ha la p ro p rie tà ’. 
C on il p ieno  co n tro llo  del “ T he A- 
ge” , Fairfax  sarebbe in grado di ri
durre  i costi, u tiliz zan d o  in  p a rte  
gli stessi g io rna listi pe r i due  m ag
giori g iornali di sua p ro p r ie tà ’

( “ T he Age” e “ The Sydney Mor- 
ning H era ld” ) e avere un  un ico  u f
ficio nei Paesi esteri invece che 
due.

La v end ita  delle az ion i della fa
miglia Sym e e ’ s ta ta  decisa da l d i
re tto re  della d itta  R anald  M acDo- 
na ld , che ha guadag nato  2 ,7  m ilio 
ni di do llari dalla vendita  delle sue 
770  m ila azioni.

Jo h n  C ain, p rem ier del V ic to 
ria, sta  co nsid erando  la po ss ib ilità ’ 
d i b loccare la rilevazione della Sy
m e da p a rte  di F airfax  per im pedi
re l’u lte rio re  co n cen traz io n e  delle 
te s ta te  nel V ic to ria . Ma alle sue di
ch iarazion i non  hanno  ancora fa t
to  r isco n tro  iniziative co ncre te , 
per cu i e ’ possibile che tu t to  fini
sca con “ m o lto  fum o e poco  a rro 
s to ” .

Il leader d e ll’O pposizione del 
V ic toria  K en n e t ha invece a ffe r
m a to  che n o n  bisogna in te rfe rire  
co n  una libera  operazione  d i m er
ca to , tesa  ad assicurare l’efficienza 
dell’in d u stria  della stam pa. Il lea
der d e ll’O pposizione federa le  H o
w ard ha espresso u n a  sim ile o p i
n ione . E ’ da n o ta re  p e ro ’, che con 
l ’u lte rio re  co n cen traz io n e  delle te 
s ta te , ch i rim arra ’ senza a lcuna li
b e r tà ’ di in fo rm az io ne  sara’ il p u b 
blico che legge i g iornali. In fa tti, 
“ T he Age” , che e ’ in  c irco lazione 
da 129 anni, h a  av u to , a lm eno  ne
gli u ltim i 15 anni, u n  ca ra tte re  in 
d ip en d en te , ed e ’ co n sid era to  u n o

dei m igliori q u o tid ian i australian i. 
Q uesta  ind ip en den za  sarebbe de
s tin a ta  a finire co n  la nuova ge
stione. In o ltre , q u esta  ope raz ion e  
p o rte re b b e  a u n ’u lte rio re  co ncen 
traz io n e  de i m ezzi di co m unica
zione d i m assa a livello nazionale .

Al m o m en to , nel V ic to ria  la 
m aggioranza dei q u o tid ian i e ’ co n 
tro lla ta  da due  grosse d itte :  F air
fax  e H erald & W eekly T im es ( tre  
se co nsideriam o anche la Sym e 
che o rm ai sem bra fu o ri gioco). D 
g iorno che u n a  di queste  d i t te  ver
rà ’ rilevata d a ll’a ltra , si av ra’ u n  
vero e p rop rio  m o n op o lio  dei 
m ezzi d i com unicazione.

Nel 1903 esistevano nelle p rin 
cipali c i t ta ’ austra liane  21 q u o ti
d ian i p rincip ali co n  17 p ro p rie ta ri; 
nel 1983 ne esistono  16 co n  3 
p rop rie ta ri. Si parla di m on op o li 
dei m ezzi di co m unicazione  di 
m assa e n on  solo della stam pa, 
p e rc h e ’ gli stessi in teressi co n tro l
lano  anche le m aggiori re ti radio- 
televisive com m ercia li (il H erald e 
il Sun d i M elbourne sono anche 
p ro p rie ta ri della re te  rad io fon ica  
3DB e del canale televisivo 7). 
L ’A ustralia  e’ il paese co n  la p iù ’ 
a lta  co n cen traz io n e  al m on do  del
la p ro p r ie tà ’ dei m ezzi di co m u n i
cazione di m assa.

Gaetano Greco 
Cecilia Palma

(co n tin u a  a pagina 8)

Presente il segretario nazionale Dino Pelliccia

Congressi FILEF in Australia:
1 e 2 ottobre a Sydney,

9 a Adelaide e 14 a Melbourne
L'emigrazione italiana 

dopo trent’ anni 
tema principale del 

congresso di Adelaide
A D ELA ID E -  La FILF.F del Sud 
A ustralia te r r a ’ il suo III congresso 
dom enica 9 o tto b re , presso la sede 
del T U T A , 82 G ilbert St. - A delai
de, dalle 10 a.m . alle 5 p .m .

Il tem a p resce lto  “ L ’em igra
zione d op o  30 an n i”  vuole tracc ia 
re il cam m ino  perco rso  da ta n ti  
im m igra ti, fa tto  d i sacrifici, r in u n 
ce, di lo tte , di aspiraz ion i, e g iu n 
gere ad u n a  riflessione sulla lo ro  
a ttu a le  co nd iz io ne sociale, e co n o 
mica e cu ltu ra le .

Il congresso giunge in un  m o 
m en to  d ifficile, in cu i la crisi eco
nom ica a d irez ione  cap ita lis tica  d i
v en ta  sem pre p iù ’ acu ta  a d iscap i
to  degli s tra ti sociali p iù ’ debo li: 
opera i, giovani, d o n n e , anziani.

Il lavoro , base essenziale per 
sentirsi p a rte  della so c ie tà ’, d iven
ta  sem pre p iù ’ difficile da o t te n e 
re. Si sv iluppano e au m en tan o  i la
vori p recari, m eno  re tr ib u iti  e p iù ’ 
soggetti allo s fru tta m en to .

I giovani, che d o v rebb ero  rap 
p resen ta re  la fo rza  p ro d u ttiv a  p iù ’ 
im p o rta n te , si vedono  esclusi dal 
m on do  del lavoro . La scuola non  
riesce a dar lo ro  le qua lifiche  e le 
specializzazion i che le nuove fo r
m e di p ro d u z io n e  rich ied o n o  e 
neanche a fo rn ir  lo ro  quelle q u a li
fiche che possono essere u tiliz za te  
per venir in co n tro  ai bisogni socia
li.

In questa  s ituazione non  e ’ p iù ’ 
su ffic ien te  il co n ce tto  de ll’assisten
za indiv iduale e a scopo  p a te rn a li
s tico , m a e ’ necessario  in te rven ire

(co n tin u a  a pagina 8)

Crisi economica, scuola 
e condizione femminile 
al centro del congresso 

di Melbourne
M ELB O U RN E — “ Il ruo lo  della 
F IL E F  nella so c ie tà ’ au stra lia n a” 
e ’ il tem a princip ale  del congresso 
della F IL E F  di M elbourne, che a- 
v ra’ luogo  il 14 o tto b re  presso  la 
sala del s indaco della N o rth co te  
T ow n Hall, 189 High S treet N or
th c o te , dalle 10 .30 del m a ttin o  al
le 6 .0 0  d i sera.

A ll’in te rn o  del tem a  su d d e tto , 
v erran no  t ra t ta te  in  m od o  p a rtic o 
lare le seguen ti q uestio n i: 1) la c ri
si econom ica  e i lav ora to ri; d ire
zioni di lavoro per la F IL E F ; 2) 
scuola: a) estensione d e ll’insegna
m en to  d e ll’ita liano  nelle scuole  
au straliane; b) a rricch im en to  della 
cu ltu ra  au straliana e r isp e tto  e 
com prensione fra le varie cu ltu re ; 
c) uguaglianza di o p p o r tu n ità ’ ne l
le scuole ; d ) m u lticu ltu ra lism o  al
l ’in te rn o  de i p rogram m i scolastici;
3) co nd iz io ne delle d on ne  sul la
voro  e necessita’ di una  pa rtec ip a 
z ione p iù ’ a ttiv a  delle d on ne  im 
m igrate  nella soc ie tà ’ au stra liana ;
4 ) ru o lo  di “ N uovo Paese” p e r la 
F IL E F  e p e r  i lav ora to ri ita lian i in 
generale; 5) cu ltu ra : fare cu ltu ra  
accessibile a tu t t i ,  p a rtec ipaz ion e  
dei giovani, s tru ttu re  che consen
ta n o  alla gen te  d i esprim ersi; 6 )  in 
fo rm az io ne : rad io  3C R  e SBS.

O ltre  al segretario  nazionale  
della F IL E F  D ino Pelliccia, p a rte 
c ip erann o  al congresso l’am bascia
to re  d ’Italia  Sergio A ngeletti, rap 
p resen tan ti dei s indacati, il co nso 
le ita liano  a M elbourne, p a rlam en 
ta r i s ta ta li e federali, rap p resen 
ta n ti  d i organ izzazion i degli im m i
grati.

Prossima al completamento 
la sede FILEF di Adelaide

A D ELA ID E -  La F IL E F  del Sud 
A ustralia e ’ lie ta  di ann un c ia re  che 
il p ro g e tto  di co stru z io n e  della 
nuova sede di A delaide e ’ prossi
m o al co m p le tam en to . D e tto  p ro 
g e tto  e ’ s ta to  incluso da p a rte  del 
governo s ta ta le  nel “jo b  c rea tio n  
schem e” ed ha u su fru ito  d i un  co n 
tr ib u to  d i $ 3 0 .50 0  che, som m ati 
ai circa 6 .00 0  racco lti tra  la co lle t
tiv ità ’, p e rm e tte ran n o  la c o stru z io 
ne della prim a sede dei lav ora to ri 
ita lian i in Sud A ustralia .
Il tra s fe rim en to  nella nuova sede 
si prevede per il m ese d i gennaio , 
d a ta  nella quale  verran no  u ltim a ti 
i lavori.

La nuova sede sara’, o ltre  a un  cen 
tro  di assistenza, un  ce n tro  d ’in 
c o n tro  p e r  lav ora to ri, lav o ra tric i e 
giovani, che fu n z io n erà ’ anche 
co m e ce n tro  ricreativo-cu ltu rale . 
La F IL E F  ringrazia t u t t i  quelli 
che hanno  co n trib u ito  alla realiz
zazione  del p ro g e tto : lav ora to ri, 
p rofession isti, p a rlam en tari, pen
s ionati, m em bri della F IL E F  e go
verno stata le .
Im p o rtan te  il c o n tr ib u to  del go
verno , che e ’ senza om b ra  d i d u b 
bio un  r ico no sc im en to  a tu t te  le 
a ttiv ità ’ che la F IL E F  da an n i p o r
ta  av an ti, co l solo scopo  di m iglio
rare  le co nd iz io n i degli im m ig ra ti 
e de i lav o ra to ri in  genere.

Pensioni italiane: le 
misure del governo Craxi 

evitano la riforma
A N CH E l ’Ita lia  scopre 0 “m eans 
te s t”  (esam e del red d ito ) pe r 
q u a n to  riguarda  le pensioni.

Il d ec re to  legge vara to  dal go
verno C raxi a lcune se ttim an e  fa 
prevede che ch i percep isce u n  red 
d ito  d i alm eno 900  m ila lire al m e
se o ltre  la pensio ne  d i inva lid ità’ 
n o n  ab b ia  p iù ’ d ir i t to  a q u e s t 'u lti
m a. Ino ltre , il d e c re to  prevede che 
la q u o ta  in teg ra tiva  p e r le pensio n i

che n o n  raggiungono il m in im o di 
circa 320  m ila lire al m ese n on  
venga p iù ’ co rrisp osta  se il red d ito  
persona le  aggiuntivo alla p ensio ne  
supera le 6 5 0  m ila lire  m ensili.

E ’ da n o ta re  che l ’esam e del 
red d ito  n o n  viene app lica to  alle 
no rm ali pension i di vecchiaia che 
p reved on o  u n a  co n trib u z io n e  mi-

c o n t in u a  a pagina 8)
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Sergio Galessi, docente di italiano al CAE di Adelaide

Coordiniamo gli sforzi 
di genitori e insegnanti

Lettere

A D ELA ID E — R ip o rtiam o  di se
g u ito  p a rte  d e ll’in te rv e n to  d i Ser
gio G aleri, d o cen te  d ’ita liano  pres
so il S ou th  A ustralian  College o f 
A dvanced E d u ca tio n  (SA C A E ) d u 
ran te  una recen te  festa organ izza
ta  dal G aribald i C lub, nella quale 
si e ’ discusso l ’insegnam en to  
d e ll’ita liano  nelle zone di Salisbu
ry . “  R ingrazio gli o rgan izza to ri 
pe r l ’occasione d a ta  di esternarv i 
le m ie idee e farvene partecip i. 
N on e’ m ia in ten z io n e  ap pesan 
tire  l ’a tm osfera  di q u esta  bella fe
sta , m a qua lche vo lta  e ’ necessario 
fare  un  esam e di coscienza pe r da
re scopo  e d irez ione alla n o s tra  vi
ta!

Chi sono io? Sono p rofessore 
d i ita liano  a ll 'Is titu to  SACAE, ma 
in  fo nd o , sono un em igran te  com e

lo  siam o tu t t i .  13 anni di A ustralia 
m i han no  ap erto  gli occh i su un 
fa tto  do lo ro so  e che rich iede u r
gen te riparaz ione: vi parlo  della 
im co m b en te  p e rd ita  della nostra  
lingua e della no s tra  cu ltu ra .

La zo na di Salisbury costitu isce  
un valido esem pio . Si t r a t ta  di una 
delle prim e aree di in sed iam en to  
ita liano  in  A ustralia  e d op o  50 
an n i che gli ita lian i hanno  lav ora to  
d u ram en te  co n trib u en d o  all’evi
d en te  sviluppo di q u esta  zona, an 
co ra n on  sono s ta ti ricom p ensati 
co n  le p oss ib ilità ’ di p o rta re  a te r 
m ine sul posto  s tud i fa tti in ita lia
no a livello terz ia rio . L’ita liano  si 
insegna a Salisbury in 4 scuole 
superio ri m a lo s tu d en te  che vo
glia co n tin u a re  e ’ c o s tre tto  a p e r
co rre re  decine di ch ilo m etri ogni 
g io rno  se vuole p o rta re  a te rm in e  i

CON UN OCCHIO ALL'ITALIA
a cura d i 

FRANCO  PAN ARIT I

Il caso di 
Torti Negri

NON E’ FACILE dare un giudizio , ne’ facile sara’ per me spie
garlo nel migliore e più’ chiaro dei modi. Parlo del caso del neo
deputato Toni Negri; della sua diretta incriminazione o meno. 
L’ Italia spaccata, compreso il Parlamento, e’ l’ultima e meno 
male delle già’ tante preoccupazioni che l’onorevole ci ha dato.

Il già’ vate del Movimento, il profeta per migliaia di giovani, 
delle occupazioni, delle spese proletarie, delle contestazioni 
cruente al sistema, ora chiede a quel Parlamento che ancor og
gi definisce “ associazione a delinquere” , di non rimandarlo in 
carcere. Bene, anzi male, cerchiamo insieme di capire che suc
cede.

Voglio premettere, che non mi sento di mettermi in nessuna 
delle due fazioni, colpevolisti o innocentisti, ritengo a priori che 
il caso Negri sia stato partorito da una madre-sistema che e’ an
che la mia e che se pur corrotta, cercherò’ di cambiare.

Mi assale la rabbia se ripenso all’atmosfera creata negli anni 
passati, grazie al professor Negri e compagni, quando mi rivedo 
oggetto di attenzione da parte dei suoi allievi (bastoni, pietre, 
barattoli di vernice) nel febbraio del 1977 all’Università’ di Ro
ma. Posso solo immaginare che cosa avrebbero da di
re su di lui le vittime in generale di questi “ neo rivoluzionari” . 
Ma il prof. on. Toni Negri dice ora che il suo era un messaggio 
politico mal capito ed esasperato dai giovani poi divenuti a suo 
giudizio incontrollabili.

Ma noi non siamo qui a fare il processo, a questo penseranno 
i giudici romani. Quella madre-sistema pero’ a suo tempo ne fece 
un’altra, dopo avere permesso a lui ed altri per anni di fare il 
bello e cattivo tempo, li incrimino’ (più’ che giusto se esistesse
ro i termini per farlo) per l’uccisione di Moro, per poi ammette
re di aver sbagliato e cambiare quindi i termini dell’incrimina
zione, tenendolo in attesa di processo in galera per 4 anni, rega
landogli cosi’ l ’aureola del martire.

A questo punto quest’anno entra in ballo il Partito Radicale, 
che deve a mio giudizio la sua esistenza alle brutture di quella 
sunnominata madre candidandolo per il Parlamento. Sta di fatto 
to che cinquantamila italiani lo votarono, identificandolo proba
bilmente come un simbolo di una battaglia contro l’ ingiustizia 
della carcerazione preventiva, non in quanto tale, ma in quanto 
può’ prolungarsi per anni, come e’ successo nel caso di Toni 
Negri.

Un voto quindi per un diritto civile, il diritto cioè’ di qualsia
si cittadino ad un processo ed una condanna, se merita, in 
tempi ragionevolmente rapidi dopo l’arresto.

Ecco quindi il dilemma dei nostri rappresentanti politici, che 
con il loro voto dovevano decidere se rimandarlo in prigione su
bito, rifiutare l ’autorizzazione, o in terza ipotesi attendere la fi
ne del processo..

Quello che mi sorprende di più’ devo ammetterlo, e’ vedere 
nello schierameto dei “ duri”  (deputato in manette al processo) 
quei partiti che normalmente lasciano scorazzare all’ interno del 
Parlamento deputati in attesa di giudizio, per truffa, ladrocinio, 
corruzione e magari anche premiano con la nomina a ministro, 
chi faceva parte di un’altra organizzazione con lo stesso scopo 
di quella di cui, sembra facesse parte il prof. Negri, e cioè’ il 
sovvertimento delle istituzioni democratiche. Parlo della P2 
naturalmente...

Mi rodo il fegato, lo ammetto, perche’ oltretutto ho già’ det
to la mia su questi cacasenno borghesi, ma se questo poteva ser
vire a modificare o a promuovere una nuova legge sulla carcera
zione preventiva e sull’ immunità’ parlamentare, facendo sempre 
più’ divenire quella famosa madre corrotta, patria di diritto, 
speravo devo ammetterlo anche se con contrazioni allo stomaco, 
che il f. Negri attendesse in Parlamento il giudizio che 
magis tra italiana dovrà’ dare su di lui.

suoi studi.
Il n o s tro  Is titu to  ha 4 sedi: 

S tu rt, C itta ’, Magill e Salisbury. 
Be! L’ita liano  e ’ insegnato  in tu t te  
m a n on  in  quella di Salisbury. 
P erche’? F orse che agli occh i del 
governo la co m u n ità ’ di questa 
zona co n ta  m eno delle altre?

E ppure  la possib ilità’ ci sareb
be! B asterebbe estend ere  i nostri 
p rogram m i già’ esis ten ti da 8 anni 
alla sede di Salisbury! Ma per o t te 
nere q u esto  ci vuole la so lita  sp in
ta  da p a rte  del governo e il gover
no si m uove solo d ie tro  pressione 
della c o m u n ità ’ e la co m u n ità ’ in 
q u e sto  caso siete voi tu t t i ! . . .  Ecco 
p e rch e’ abb iam o bisogno del vo
s tro  appoggio !

( ...)  Io sono d e ll’op in ion e che 
u n ’esperienza sto rica  di m illenni 
(quale  no i com e p o p o lo  abbiam o 
e red ita to )  n o n  va d im en tica ta  ma 
al co n tra rio  p u ò ’ arricch ire  q u e s t’ 
iso la-con tin en te  in  cu i c i trov iam o 
in  m odo  che vada a beneficio  di 
tu t t i ,  ita lian i e n o n  italiani.

C om e insegn anti e’ n o s tra  re 
sp o n sab ilità ’ p rofessionale quella 
di rim arg inare  le ferite  causa te  dal
l ’alienazione cu ltu ra le , d a ll’isola
m en to  fisico e psicologico...

C om e g en ito ri e ’ vostra  respo n 
sab ilità ’ m orale d i incen tivare , 
m an tene re  ed incoraggiare nei figli 
l ’in teresse nella lingua e cu ltu ra  o- 
riginarie , m an ten en d o  vivo l ’orgo
glio d i ap p arten e re  ad una civ iltà’ 
an tica  che ha ancora qualcosa da 
dire nel m on do od ie rno . Solo co
o rd in an d o  i n ostri sforzi, solo 
tram ite  u n ’in tim a u n io n e  tra  il 
co rpo  insegnante e la c o m u n ità ’ , 
r iu scirem o assiem e a m odificare  il 
n o s tro  am b ien te , creando  l ’a tm o 
sfera ad a tta  per un  p iù ’ co m ple to  
e m a tu ro  sviluppo delle nuove ge
nerazion i, a rricch endo  tram ite  i 
n o stri corsi bilingui la lo ro  p rep a
raz ione professionale  e um ana  che 
li renda a t t i  ad a ffro n ta re  il fu tu ro  
in A ustralia nel m od o  p iù ’ van tag
gioso pe r se stessi e per la soc ie tà ’ 
in cui viviam o.

M a...per o tten e re  qualcosa nel
la vita bisogna p e rdu ra re  nei nostri 
p ro p o siti con calm a e co n  co stan 
za. I lam en ti indiv iduali lasciano il 
tem p o  che tro van o , m a u n o  sfo rzo  
co o rd in a to  della co m u n ità ’ tu t ta  
ed ind irizza to  a chi di dovere non 
p u ò ’ m ancare di o tte n e re  degno 
risu lta to  !

Vi invito  a d im en ticare  per un 
m o m en to  sp iriti di p a rte  ed a t
teggiam enti cam pan ilistic i che an 
cora d iv id ono  la nostra  c o m u n ità ’ 
e ad unirvi in  un  responsabile a tto  
di buona v o lo n tà ’ so ttoscriven do  
la nostra  petizione.

11 m io appello  e ’ rivo lto  anche 
a tu t te  le fo rze sociali, po litich e  e 
religiose d i questa  c o m u n ità ’. Nes
suno p u ò ’ o n estam en te  o p p o rs i.”

Claudio Cianca ha 
compiuto 70 anni

UN SINCERO AUGURIO da 
parte di tutti coloro che 
l’hanno conosciuto in Australia 
a Claudio Cianca, che ha 
compiuto recentemente i 70 
anni.

Nel 1977 Cianca, allora 
presidente della FILEF nazio
nale, venne in Australia dove 
partecipo’ a numerosi incontri 
con i connazionali e con 
politici australiani e italiani.

Ricordiamo che Cianca ha 
trascorso dieci anni nelle car
ceri fasciste e fu liberato nel 
settembre 1943. Dal ‘49 al ‘60 
e’ stato segretario della Camera 
del Lavoro di Roma, fino al ‘69 
segretario generale del sindaca
to edili della CGIL, e in seguito 
più’ volte parlamentare.

A Claudio Cianca auguri af
fettuosi anche dalla redazione 
di Nuovo Paese.

Le responsabilità '  

sociali per la 
delinquenza 

giovanile
Caro Nuovo Paese,

la delinquenza giovanile, di cui 
si parla tanto, e ’ un male reale del
la nostra società', ma non di oggi, 
come pare a molti, ma di sempre. 
Come qualsiasi male sociale, biso
gnerebbe cercare di farlo scompa
rire, ed in questo com pito la stam
pa potrebbe avere una funzione  
importantissima. Invece lo sfrutta  
per ragioni di bottega. Davanti ad 
un tale atteggiamento della stampa e quindi de ll’opinione pubbli
ca, c ’e ’ da chiedersi se sociologi, 
psicologi, medici, educatori ed al
tri abbiano lavorato nel deserto. 
No, non hanno lavorato nel deser
to, ma hanno parlato e parlano a 
gente che non vuole ascoltarli.

Quanti sono i genitori che ac
cettano di riconoscere che non 
sanno fare i genitori, che non sono preparati (e molti, e ’ doveroso ri
conoscerlo, non per colpa loro) al 
difficile com pito  dell’educazione?

Cosi’ e ’ pur diffìcile che la gen
te si convinca che il fenom eno del
ta delinquenza giovanile e ’dovuto  
alla società’, alle sue strutture, alle 
sue inerzie e deficienze. O se ac
cetta questa conclusione degli stu 
diosi, pensa alla società’ come a 
qualcosa di estraneo ad essa. Non  
stabilisce nessun rapporto tra di 
essa e la società’, non pensa che 
un insieme sociale e ’ bello o brut
to, buono o cattivo, a seconda del
la qualità’ o d ife tti dei suoi com 
ponenti. La società’ e ’ fatta  da 
gruppi di rapaci che sono le gangs 
di delinquenti ricchi, e dalle m olti
tudini rassegnate e passive; e fatta  
di gente che disprezza i valori m o
rali perche’ sa che la ricchezza e il 
potere sono valori reali; da gente 
che valuta milioni un bel corpo di 
donna o i muscoli maschili e non 
tiene in conto il cervello e le brac
cia produttive. Tutti i nostri valori 
sociali sono improntati a queste 
valutazioni, non c ’e ’ quindi da stu
pirsi che in questo clima sociale, i giovani pensino alla fuori serie, al
la vita lussuosa, alle avventure, e siano ossessionati dal sesso.

La nostra società’ non ha biso
gno di organizzarsi per difendersi 
contro il teppismo dei giovanissimi, ma ha bisogno di rinnovare 
profondam ente se ’ stessa. Bisogna 
riconoscere che la stampa ha ancora un grande potere sull’opinione 
pubblica. Quando essa vuole p u ò ’ 
veramente formarla. Peccato che 
essa non impieghi lo stesso zelo 
e la stessa passione che ha messo 
nel sensazionalizzare la delinquen
za minorile per attaccare altri mali sociali che costituiscono un peri
colo maggiore della delinquenza 
minorile.

Per esempio, sarebbe interessante u n ’inchiesta sul numero del
le vittim e del lavoro dovute alle 
condizioni d ’insicurezza in cui tanti operai e minatori debbono 
lavorare. M etterebbe in luce fino  a 
che punto  i datori di lavoro tenga
no in conto la vita umana. Oppu
re u n ’inchiesta sui malati che in 
tanti paesi vengono respinti per 
mancanza di posto dagli ospedali, 
per cui m olti m uoiono; o che non 
possono comprare le medicine 
perche’ e ’ noto che nei paesi pove
ri costano enormemente, per la 
speculazione che vi si fa  attor tu Ma forse vi sarebbe un d ìbat\ 
ancora più ’ urgente. Invitare 
scienziati a dire chiaramente se le 
radiazioni atomiche costituiscono  
un pericolo per gli abitanti della 
terra. E ’ un argomento importante 
perche’ riguarda la salute di m ilio
ni di uomini, donne e bambini.

Non si obietti che per tali pro
blemi ci sono i governanti. Igover
nanti in Italia hanno dato recente
m ente la prova de ll’interesse che 
hanno per il loro paese, perm et
tendo agli americani di piazzare i 
missili atom ici in Sicilia e anche 
nei recenti incontri ad alto livello 
con la UIITO. Sono troppo soddi
sfa tti essi, parenti poveri, di essere 
ricevuti nelle case dei parenti ric
chi per preoccuparsi d ’altro.

Ottavio Brida 
Melbourne — Vie.
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Sud Australia

Petizione per l'italiano 
al College di Salisbury

A D ELA ID E — D u ran te  la  festa 
o rgan izzata  dal G aribald i C lub del 
Sud A ustralia , ten u tas i nella zona 
d i Salisbury, e ’ s ta ta  lan cia ta  una  pe tiz io ne  p e r l ’in tro d u z io n e  d i un  
corso di lingua e cu ltu ra  italiana 
presso il College o f  A dvanced E du
ca tio n  d i quella  zona.

N um erosissim i i connaz ionali 
presen ti, i quali, grazie a ll’im p e
gno nuovo  del club  stesso, hanno  
p o tu to  non  solo divertirsi m a an
che u tilizzare  quel m o m en to  d i vi
ta  sociale per d iscu te re  del p ro b le
m a d e ll’in segn am en to  della lin 
gua e cu ltu ra  ita liana.

Il chairm an, sig. Surace, ha p iù ’ 
volte so tto lin e a to , d u ran te  la sua 
in tro d u z io n e , la necessita’ di m an 
ten ere  e sviluppare la cu ltu ra  ita 
liana m a h a  anche aggiunto  che 
“ la cu ltu ra  ita liana  n o n  deve esse
re una  cosa da ten ere  per i soli ita 
liani ma d iffonderla , farla co n o 
scere al resto  della soc ie tà ’” . Poi il 
p residen te  del c lub , sig. C o le tta  ha 
so tto lin e a to  quella che si p u ò ’ de
fin ire la nuova funzio ne  di u n  club 
che no n  deve solo in teressarsi del
le feste m a p rom u overe  in iziative 
per i giovani, nel cam po  della cu l
tu ra , della is tru zione , delle a ltre  
a ttiv ità ’ sociali.

Dai d irigen ti di q uesto  club, e ’ 
u n  m essaggio nuovo , che ten d e  a 
dare un c o n tr ib u to  a ll’elevazione e 
a ll’in tegrazione della co lle ttiv ità ’ 
ita liana  in  Australia. Il fa tto  p iù ’ 
im p o rta n te  e’ che a p o rta re  avanti 
le p rop o ste  che vanno in questa  
d irez ione no n  sono so lta n to  gli ac

cadem ici ed i p o litic i, bensì’ la 
stessa gen te  che ha u n  co n tin u o  
c o n ta tto  co n  la co lle ttiv ità ’ ita lia 
na e con  i suoi prob lem i.

Q uesta festa ha anche rap p re
se n ta to  un  m o m en to  d ’in c o n tro  
tra  ta n ti  lav ora to ri giovani e d o n 
ne con  insegnanti e rap p re sen tan 
ti del governo.

La stessa presenza alla festa 
del m in is tro  p e r l ’ed ucaz ione sta
ta le  ha incoraggia to  l ’ap p ro fo n d i
m en to  del d iscorso su ll’educaz io 
ne d i m assa che in  A ustralia  deve 
svilupparsi in  una  d irez ione p lu ra 
lista e m u lticu ltu ra le .

Il m in is tro  A rnold  ha  appoggia
to  co n  vivo in teresse la p ro po sta  
p resen ta ta  all’occasione dal p rof. 
Sergio Galessi (d i cu i r ipo rtiam o  
p a rte  de ll’in te rv en to ) a fferm an d o  
che il governo del Sud A ustralia 
c o n tin u e rà ’ ne ll’im pegno, già’ in i
z ia to  so tto  il governo D unstan , di 
sviluppare e m igliorare nella q u a
l i tà ’ l ’insegnam ento  delle lingue 
degli im m igrati.

Il te s to  della pe tiz ione , ind iriz
za to  al d ire tto re  del S ou th  A u stra
lian  College o f  A dvanced E duca
tio n , con  sede ad A delaide, e ’ il se
guen te :
“ I so tto sc ritti  m em bri della co 
m u n ità ’ di Salisbury ed aree c irco 
s tan ti desiderano a ttira re  la sua a t
ten z io n e  sulla necessita’ di in tro 
du rre  corsi di lingua e cu ltu ra  i ta 
liane nei p rogram m i di stud io  svol
ti al S ou th  A ustralian  College o f 
A dvanced E du ca tion  di S alisbu ry” .

E nzo Soderini
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Achille Ribechi 
direttore d e ll Istituto 
Italiano di Cultura

Non c'e spirito elitario 
nelle nostre iniziative

M ELB O U RN E — In seguito alla 
r iu n ion e  della C om m issione m ista  
italo -austra liana, p e r  l ’applicazio
ne d e ll’accordo  cu ltu ra le  fra i d ue  
paesi, ten u ta s i recen tem en te  a 
C anberra, abb iam o rivo lto  al d o tt. 
A chille R ibechi, d ire tto re  de ll’ 
I s titu to  Ita liano  d i C u ltu ra  d i 
M elbourne, che faceva p a rte  della 
de legazione italiana, a lcune do 
m ande sui r isu lta ti d i q u esto  in 
c o n tro  e sugli o rien ta m en ti de ll’
in te rv en to  del governo ita liano  in 
A ustralia  nel se tto re  della scuola e 
della cu ltu ra .

-Durante una recente conferen
za stampa a Sydney, il respon
sabile dell’Ufficio Assistenza

Scolastica e Professionale del 
ministero degli Esteri, Felice 
Scausio ha affermato che il bi
lancio dell’emigrazione e’ limi
tato, e che quindi non sara’ 
possibile intraprendere tante i- 
niziative. In questo contesto, 
quali priorità’ si sono stabilite a 
Canberra? E’ possibile conosce
re più’ in dettaglio l’ammonta
re e la destinazione degli stan
ziamenti del governo italiano 
per l’Australia sotto la voce 
“ scuola e cultura” ?

Il Capo della D elegazione ita liana 
alla riun ion e  d i C anberra, ha so t
to lin ea to  nel corso  dei lavori della 
C om m issione, com e la spesa com 

plessiva del governo ita liano  pe r 
m an ifestazion i di c a ra tte re  educa
tivo e cu ltu ra le  ab bia to c ca to  u n  
m ilione d i dollari (circa 1,4

m iliard i di lire) dei quali la m e
t a ’ d e s tina ti alle a ttiv ità ’ di inse
g nam en to  dell’ita liano  previste 
dalla legge 153 del 1971.

In o ltre  il Dr. F . Scausio, rap p re 
sen tan te  della D irezione G enerale 
della Em igrazione e degli A ffari 
Sociali del M .A.E. in  seno alla 
com m issione, ha in fo rm ato  che la 
stessa m algrado le p e rd u ra n ti ri- 
s tre tte zz e  d i b ilancio — ristre tte zze  
che si e s tend on o  anche al se tto re  
delle relaz ion i cu ltu ra li - esam ine
ra ’ la possib ilità’ di inc rem en ta re

per q u a n to  possibile l ’a ttu a le  p ro 
gram m a di assistenza scolastica che 
prevede l ’invio di lib ri e d i a ltri 
m ateriali p e r l ’in segn am en to  dell’ 
italiano e di sviluppare nuove 
form e di co llaboraz ione  p e r  la 
p ro du zio ne  “ IN LO C O ” di m a te
riale scolastico  p a rtico la rm en te  a- 
d a tto  a ll’im piego nel sistem a sco
lastico au straliano .

—A noi, in quanto Filef, stanno 
a cuore particolarmente le ini
ziative culturali a favore degli 
immigrati e dei loro figli, sia 
per criteri di giustizia sociale e 
di rispetto dei diritti e della di
gnità’ degli immigrati, e sia 
perche’ questo e ’ il metodo

secondo noi più’ efficace per 
promuovere un’integrazione a 
condizioni di parità’ e per far 
conoscere la nostra cultura in 
questo paese. Che iniziative si 
prevedono in questo senso 
dopo l’incontro di Canberra? 
Mi riferisco in particolare all’ 
insegnamento dell’italiano ai 
figli degli immigrati, al contri
buto all’elaborazione di 
materiale didattico adatto all’
insegnamento dell’italiano nelle 
scuole locali, alla disponibilità’ 
di strumenti capillari di pro
mozione culturale, quali film (a 
16mm o superotto), documen
tari, diapositive, all’organizza
zione di soggiorni in Italia di 
giovani italo-australiani, all’or
ganizzazione di attività’ di 
promozione culturale in seno 
alla comunità’ italiana.

F erm a res tan d o  la co m p e ten za  nel 
cam po specifico d e ll’assistenza 
scolastica delle a u to r i tà ’ co nso lari 
e degli u ffic i d i consu lenza d id a tti
ca da essi d ip en d en ti, per q u a n to  
riguarda l ’a ttiv ita ’ di q u e sto  Is titu 
to , o ltre  al lavoro  am m in istra tivo  
svolto  pe r incarico  del C onsolato  
G enerale  e de ll’A m basciata d ’Ita 
lia pe r la trad u z io n e  e la m essa a 
p u n to  d i do cu m en taz io n i scolasti
che, vale la pena rico rda re  l ’assi
s tenza  d ire tta  a scuole e classi 
fre q u e n ta te  da ita lian i e figli d i i- 
ta lian i, sia p e r q u a n to  riguarda il 
p res tito  d i libri, pe riod ici, d o c u 
m en tari, c in em ato grafici, video- 
cassette , d iapositive ecc. sia pe r 
q u a n to  si riferisce, p a rtico la rm en 
te  nel V ic toria , a lez ion i sulla cu l
tu ra  ita liana  te n u te  d a ll’Is titu to  di 
C u ltu ra  a scolaresche au straliane, 
vuoi nella sua sede vuo i nelle sin
gole sedi scolastiche.

—Secondo lei c ’e ’ coscienza in 
Italia del fatto che qui in Au
stralia bisogna porre rimedio a 
trent’anni di abbandono della 
comunità’ da parte del governo 
italiano, e che quindi le iniziati
ve che rimangono chiuse nell’
ambito accademico e delle eli- 
tes non sono necessariamente 
le migliori da nessun punto di 
vista?

Mi auguro , e la  spesa com plessiva 
ragg iun ta  dallo s ta to  ita liano  per 
m an ifestaz ion i riguardan ti la d if
fusione della lingua e della cu ltu ra  
ita liana  in  A ustralia  do v rebbero  
d im o stra rlo , che in Italia si stia 
s inceram en te  o pe ran d o  in favore 
di u n a  sem pre m igliore e p iù ’ a- 
deguata  assistenza sia nel cam po 
cu ltu ra le  sia in  quello  ed ucativo  
verso la c o m u n ità ’ ita liana  in A u
stralia.

Per q u a n to  p u ò ’ pe rson a lm en te  
riguardarm i, c red o  che la po litica  
seguita d a ll’Is titu to  Ita liano  di 
C u ltu ra  di M elbourne in  questi 
due ann i n o n  possa essere accusata  
di v e lle ità ’ accadem iche n e ’ d i sp i
r ito  e lita rio , sia p e r la v a rie tà ’ e 
per il n u m ero  delle iniziative, rea
lizzate , spesso sul luogo e in  colla
b o raz io n e  co n  is titu z io n i locali e 
no n  p re fab b rica te  a ltrove , sia pe r 
l ’ap e rtu ra  d im o stra ta  in q u esto  
stesso p e rio d o  verso l ’ap p o rto  d i 
en ti e p riva ti a p p a rten e n ti alla 
n o stra  c o m u n ità ’; basta  rico rd a re  
la co llab o raz io ne  e l ’a iu to  p re s ta ti 
da ll’Is titu to  Ita lian o  di C u ltu ra  di 
M elbourne al Festival ita liano  del
le a r ti  del V ic toria , la m o s tra  d i o- 
pere d i giovani artis ti ita lian i d ’ 
A ustralia , gli in c o n tr i co n  sc ritto ri 
e p o e ti ita lo -austra lian i, i corsi 
g ra tu iti d i cu ltu ra  ita liana, la  co l
lab o razion e in ten sa  co n  gli inse
gnan ti d i ita liano  del V ic toria , i 
sem inari te n u ti, grazie alla co lla
bo raz ione d e ll’Is titu to , presso la 
sua sede dal V A TI, dal C O A SIT  e 
dalla Ita lian  A ustralian  E d uca tio n  
F o u n d a tio n , le co llaboraz ion i co n  
la F rede rick  M ay F o u n d a tio n  del
l ’U n iversità’ d i Sydney e co n  i d i
p a rtim e n ti d i ita lian o , di sto ria  e 
d i Scienze P o litiche  delle U niversi
t à ’ del V ic to ria , le in iziative orga
n izzate  in  co m u ne  con  le S oc ie tà’ 
D ante  A lighieri d i M elbourne e di 
Sydney e co n  l ’associaz ione cu ltu 
rale “ E. F e rm i” , la  co llab o raz io ne  
acco rd a ta , s istem aticam en te  e a t i 
to lo  g ra tu ito , alla s tam pa e alla 
rad io  ita liane  in  A ustralia.

(a cura di Pierinia Pirisi)

Visitate le più belle città 
mentre vi trovate in Italia 
-con Intermezzo Italia.

Alitalia, 118 Alfred Street, Milsons Point, N.S.W. 2061.
Desidererei conoscere meglio il mio paese. Datemi dettagli per favore.
Nome
indirizzo

Cod. Postale
ALI 183/83

In occasione vostra visita a familiari amici, perchè non trovare il tempo per visitare città, chiese e tanti altri superbi angoli della splendida Italia?L'Alitalia sa tutto del nostro Paese ogni settimana mostra ad innumerevoli persone una parte d'Italia che essi non conoscevano.Telefonate o spedite il tagliando oggi stesso.Vi invaeremo i dettagli sui giri l'Italia, con o senza guida.
Con Alitalia, l'Italia inizia nel momento in cui mettete piede sull'aereo.Dall'Australia abbiamo due voli settimanali, ogni martedì e sabato, ed ottime coincidenze per lealtre destinazioni in |  j  I  j
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D ecisione della Corte di Giustizia della Com unità' Europea

NEW SOUTH WALES GOVERNMENT

ETHNIC AFFAIRS 
COMMISSION

OPPORTUNITÀ 
PER PERSONE 

DI ORIGINE ETNICA
Interpretando la tendenza della politica seguita dall’ 
attuale governo secondo la quale la rappresentanza 
delle persone appartenenti alle comunità etniche di 
minor entità deve essere aumentata in tutti i posti 
chiave sia governativi che comunitari, l’Ethnic Af- 
fairs Commission tiene un Registro con i nomi
nativi di coloro che sono interessati ad essere 
eventualmente nominati membri di Consigli, Com
missioni, Gruppi di studio e Comitati che ope
rano permanentemente o sono istituiti di volta di 
volta allo scopo di fungere da consulenti del 
governo in qualche settore.

La frase ”di origine etnica” può essere intesa come 
rivolta a persone di lingua diversa dall’inglese oppu
re anche a coloro che possono dimostrare una 
certa competenza nei problemi delle minoranze 
etniche.

I singoli o gli enti che desiderano segnalare dei 
nominativi per la loro inclusione nel Registro, pos
sono inoltrare domanda sull’apposito modulo, che 
si può ottenere presso l’Ethnic Affairs Commission. 
A.D.C. House, 189-193 Kent Street, Sydney. (02) 
237 6500, interno 6797.

076652

- t

Istituto australiano 
per gli affari multiculturali

DISCORSO ANNUALE
Il terzo  Discorso Annuale d e ll'Is titu to  Australiano per gli A ffa ri 
M ulticu ltu ra li verrà' pronunciato da:

DONALD HORNE
fam oso autore australiano

Il discorso sara' tenu to  nella G reat Hall della Galleria Nazionale  
del V ic to ria , sulla St. K ild Road, M elbourne, m arted ì' 18 
o tto b re  1983, alle ore 8 p. m.

Qualsiasi persona e’ invitata a partecipare. I biglietti d ’ entrata 
sono gratuiti e si possono ottenere telefonando all’Istituto 
Australiano per gli Affari Multiculturali al (03) 602 4777.

E'possibile trasferire 
la pensione sociale

L ’A N ZIA N O  gen ito re  che si trasfe 
risce presso i figli in  un  a ltro  Paese 
della C o m u n ità ’ econom ica eu ro 
pea e che già’ in  Italia percepiva la 
pensione sociale, n o n  p u ò ’ essere 
privato  di questa  provvidenza e lo 
S ta to  ita liano  -  e in  q u esto  caso 
l’INPS, quale en te  eroga to re  — de
ve fargliela pervenire alla nuova re
sidenza.

La decisione, che costitu isce  u- 
na vera e p rop ria  inno vazione, e ’ 
s ta ta  presa dalla C orte  d i G iustizia 
della CEE sciogliendo con  una 
sen ten za  in  ta l senso u n a  causa a- 
p e rta  da u n  p a tro n a to  di assisten
za, a sostegno del b u o n  d ir itto  di

un  an ziano  c ittad in o  ita lian o  t ra 
sfe rito si presso i figli em igrati in un  
a ltro  paese della CEE.

La C orte  nella sua sen ten za si e’ 
r ifa tta  alle d isposizion i d e ll’a rt. 10 
del rego lam en to  CEE n. 1408/71 
(com e e’ n o to , i rego lam en ti pe r i 
Paesi della C o m u n ità ’ h ann o  valo
re com e fossero  delle vere e p ro 
prie leggi). Q uesto  artico lo  10 vie
ta  la riduzio ne o la ab rogazione d i 
p restaz ion i previdenziali in caso di 
tra s fe rim en to  da u n  Paese all’altro  
della C o m u n ità ’.

La decisione co stitu isce  u n  p ri
m o  significativo passo verso l ’e
stensione d i u n a  g iusta p restaz ione

di assistenza nei c o n fro n ti di c it ta 
d in i ita lian i beneficiari d i pensione 
sociale che decidono  di raggiunge
re i figli a ll’estero . Q uesto  a sp e tto  
della qu estio n e e ’, nella sostanza , 
p revisto  anche da una bozza di 
p ro p o sta  di legge elabora ta  recen
tem en te  dal PCI.

La decisione della C orte di G iu 
stizia della C o m u n ità ’ eu ropea co 
s titu isce  u n  p receden te  che d o 
vrebbe essere te n u to  in  co nsidera
zione anche negli accord i d i sicu
rezza sociale co n  a ltri Paesi, inc lu 
sa l ’A ustralia , dove i g en ito ri an 
ziani che raggiungono i figli im m i
grati si trovano  spesso in  s itu az io 
ni insosten ib ili.

La FILEF di Melbourne organizza 
un corso sulle donne in Italia

MELBOURNE -  La FILEF di 
Melbourne sta organizzando un 
corso, finanziato dal TAFE (istitu
to per l’ istruzione tecnica e sup
plementare), della durata di sei 
settimane, sul movimento femmi
nile in Italia.

Il corso si svolgerà’ in italiano e 
sara’ tenuto da Mirna Cicioni, do
cente di italiano all’università’ di 
La Trobe.

Lo scopo del corso e’ innanzi 
tutto di mettere in luce la posizio
ne odierna delle donne in Italia, e

le grandi conquiste ottenute dal 
movimento femminile italiano. In 
secondo luogo, attraverso una 
maggiore conoscenza della condi
zione delle donne in Italia oggi e 
del loro modo di pensare, si mira a 
combattere gli stereotipi sulla 
donna italiana che abbondano in 
questo paese e si mira a sensibiliz
zare le immigrate italiane sulla 
possibilità’ di affrontare i proble
mi che derivano dalla loro condi
zione di donne in questa società’.

I temi che si affronteranno du
rante il corso sono estremamente

interessanti: “ La lotta per i diritti 
delle donne prima della seconda 
guerra mondiale” ; “ Le donne nel
la Resistenza italiana” ; “ Il movi
mento femminile nel dopoguerra” ; 
“ Il divorzio in Italia” ; “ Il diritto 
di famiglia in Italia” ; “ L ’aborto 
in Italia” ; “ Violenza domest(^^e 
sessuale in Italia” .

Il corso avra’ inizio il 20 otto
bre, dalle 7.30 alle 9.30 di sera, 
nei locali della FILEF, 276a, Sy
dney Road Coburg. Per ulteriori 
informazioni, telefonare a Cecilia, 
al 386 1183.

Avviso per chi ha 
la casa in Italia

IL  CONSOLATO italiano  d i Syd
ney co m unica  q u a n to  segue.

L ’E n te  N azionale per l ’Energia 
E le ttrica  ha co m u n ica to  che la Se
g rete ria  G enerale del C o m ita to  In
term in isteria le  Prezzi (CIP), ade
ren d o  alle rich ieste  avanzate  in  tal 
senso dal m in istero  degli A ffari 
E steri, ha d isposto  delle m od ifiche 
al P rovvedim ento  n. 4 6 /1 9 81  — 
“ F o rn itu re  di energia e le ttric a  per 
usi dom estic i fino  a 3 Kw. e ffe t
tu a te  nelle ab itaz ion i po ssedu te  in 
Italia da em igrati a ll’estero  in Co
m une diverso da quello  d i iscrizio
ne all’A nagrafe Speciale degli I ta 
liani R esiden ti a ll’E stero  (A IR E )” .

Era s ta to , in fa tti , da p iù ’ parti 
segnalato  il caso d i co nnaz ionali e- 
m igrati, i quali n on  po tev an o  b e
neficiare de ll’app licaz ione delle ta 
riffe  sociali previste dal provvedi
m en to  so p rac ita to , in  q u a n to  pos
sessori d i ab itaz ion i in C om une di
verso da quello  di u ltim a residenza 
in  Italia.

Tale d iversità’ di residenza im 
pedisce, in fa tti, l ’iscrizione dei 
connaz ionali in  paro la  a ll’A IR E, 
co nsisten do  ta le  iscrizione in  una 
an n o taz io n e  “ a la te re ” dell’origi- 
naria ce rtificazione di residenza in 
Italia, e n on  essendone p e rta n to  
am m esso il tra s fe rim en to  in  a ltro  
Com une.

A seguito  delle m od ifiche in 
paro la , invece, per fru ire  delle ta 
riffe per u te n ti  res id en ti in Italia, 
gli em igrati in te ressa ti dovranno 
allegare alla dom an da  di cu i al 
P ro w . CIP n. 4 6 /1 9 8 1  i seguenti 
d ocu m en ti: 1) c e rtif ica to  di iscri
zione all’A IR E  del C om un e di u l
tim a residenza in  Ita lia  che, per 
chi possiede u n ’ab itaz ion e in un 
diverso C om une ita liano , assum e
rà ’ il valore di sem plice a tte s ta z io 
ne della co nd iz io ne d i em igrato  al
l’es te ro  d e ll’in te re ssa to ; 2) d ich ia
razione rilasciata ai sensi de ll’art. 
4 della Legge n. 15 /1 96 8  e vista
ta  dal co m p e te n te  U fficio  co nso la
re, in cui si a tte s ti  che l ’ab itazione 
per la quale viene rich iesta  la  fo r
n itu ra  a tariffa  agevolata e ’ l ’un ico  
luogo di residenza p ro p ria  e dei 
p rop ri fam iliari q u an do  soggiorna
no in  Ita lia , e che l ’ab itaz io n e  stes

sa n on  viene, a qualsiasi t ito lo , u t i 
lizzata da terzi.

Per q u a n to  concerne  l ’applica
z ione del tra tta m e n to  ta riffa rio  in 
paro la , restano  co n fe rm ate  le m o 
d a lità ’ previste dal P ro w . CIP n. 
4 6 6 1 9 8 1 , e c io è ’ che l ’ap plicaz io
ne stessa avra’ decorrenza  dal p r i
m o periodo  di fa ttu raz io n e  succes
sivo alla da ta  della dom anda .

Conferenze al CPA di Melbourne
M ELBO U RN E -  Il CPA (p a rtito  
co m unista  au stra liano) ha organ iz
za to  una  serie di co nferenze  sui se
guen ti tem i: “ Il p a rtito  lab uris ta  
al p o te re : i governi Hawke e C ain” 
(tre  co nferenze  dal 14 al 28 set
tem b re ); “ V edere rosso: a rte  visi
va e p o litic a” (sei co nferenze  dal 
5 o tto b re  al 9 novem bre).

Le co nferenze , che sono ap erte  
a tu t t i  e a cui segue un  d ib a ttito , 
hanno  luogo ogni m erco led i’ alle 
8 di sera presso la sede del CPA, 
12 E x p lo ra tio n  L ane, M elbourne. 
Il p rezzo d ’ingresso e’ $ 1.

Bottiglie 
e barattoli 
diventano 

mattoni
M ELBOU RN E -  Un le tto re  di 
N uovo Paese, isp ira to  da u n  a rti
co lo  apparso  su q u esto  g iornale  in 
relaz ione all’u tilizzazione dei r ifiu 
ti, suggerisce d i u tilizzare  le b ^ ^ -  
glie di ve tro  e i ba ra tto li di a l l^ H -  
n io n on  res titu ib ili per riem pire 
b locch i di cem en to  che p o tre b b e 
ro  assum ere diverse form e secon
do la lo ro  destinazione .

Il le tto re , G aetan o  Luca, sugge
risce l ’u tilizzazione dei b locchi 
fa tt i  con le b o ttig lie  pe r la pavi
m en taz io ne  dei canali d i scarico in 
sostituz ion e  della “ blue s to n e ” . I 
m a tto n i fa tti  co n  l ’u tilizzazione 
dei b a ra tto li vuo ti, invece, afferm a 
il le tto re , co stitu isco no  un m a te
riale da co struz io ne  solido e legge
ro  allo stesso tem p o , che p o treb b e  
essere u tiliz za to  in sostituzione  
dei norm ali m a tton i.

G aetano  Luca ha  b rev e tta to  1’ 
invenzione e sarebbe in te ressa to  
ad eventuali a ltre  idee che i le tto ri 
p o treb b e ro  avere su ll’u tilizzazione 
dei b locch i d i cem en to  co si’ co 
s tru iti.

Indirizzi FILEF
MELBOURNE

primo piano 
276a Sydney Road 

(angolo Walsh Street) 
COBURG -  3058 Tel.3861183

SYDNEY
423 Parramatta Road 

LEICHHARDT -  2040 
tel. 568 3776
ADELAIDE

28 Ebor Avenue 
MILE END -5 0 3 1  

Tel. 3523584
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Varati i bilanci in Victoria e NSW II congresso dell'ACTU da' la priorità' alle riforme
Aumentata la spesa 
per i lavori pubblici

I G O V E R N I s ta ta li del New S ou th  
Wales e del V ictoria h ann o  recen
tem en te  vara to  i lo ro  b ilanci p re
ventivi per l ’anno  1983-84.

I due governi lab u ris ti hanno  
seguito  un  m e tod o  simile per af
fro n ta re  la crisi econom ica nei ri
spettiv i S tati. T u t t ’e due in fa tti 
hanno  co nsid era to  com e p roblem a 
principale  la d isoccupazione.

Nel NSW il governo ha au m en
ta to  del 22 per cen to  la spesa per 
i lavori pubblici (cap ita i w orks), 
p a rtico la rm en te  per la co stru zio ne  
di cen tra li e le ttrich e  e d i strade. Il 
governo del V ic toria  ha d e stin a to  
una q u o ta  m aggiore della spesa al
la co struz io ne  di case.. L ’au m en to  
della spesa per i lavori pubb lic i ha 
lo scopo  di creare nuovi p osti di 
lavoro  a ca ra tte re  p e rm an en te  e, 
allo  stesso tem p o , di stim olare al
tr i se tto ri de ll’econom ia. (Nel 
NSW, il governo ha d ich ia ra to  che 
la fo rza lavoro au m en ta  di 40  m i
la u n ita ’ a ll’anno  e che i lavori 
pubblici creeranno  circa 26 m ila 
nuovi p osti di lavoro).

O ltre  a q uesti stanziam en ti, i 
due governi hanno  deciso d i f inan 
ziare p rogram m i di assistenza ai 
d iso ccu pati, con la creazione di 
posti di lavoro tem p o ran e i, d esti
na ti s o p ra ttu tto  ai d isoccupati p iù ’ 
svantaggiati, com e d o n n e , giovani 
e hand iccapati.

La spesa in a ltri se tto ri, com e 
glute, scuola, cu ltu ra , ecc.., e ’ ri- 
aasta sostanzia lm en te  invariata, 

m en tre  a lcune tasse in d ire tte  (ben-

Ampia unita' sindacale 
sulla politica salariale

Nevi Ile W ran, prem ier del NSW

zina, sigare tte ) e le ta riffe  dei tra 
sp o rti pub b lic i sono au m en ta te  
per ten e re  al livello m in im o  possi
bile il defic it. A ltre  tasse, che in te 
ressano solo alcuni se tto r i della so
c ie tà ’ (im p ren d ito ri, p ro p rie ta ri di 
case di vacanza, ecc..) sono rim a
ste fisse o leggerm en te d im inu ite).

Il governo del V ic toria  ha in tra 
preso una nuova in iziativa tesa a 
p roteggere i posti di lavoro ne ll’in
dustria  au tom obilis tica . Si t r a tta  
di un  rim borso  d i 250 dollari che 
il governo paga a co lo ro  che acqui
s tano  u n ’au to m o b ile  nuova che 
abbia un c o n te n u to  australiano  
pari alm eno a ll’85 p e r cen to .

I due governi hanno  affe rm ato  
che il c a ra tte re  espansivo dei b i
lanci s ta ta li e ’ s ta to  possibile gra
zie al cam b iam en to  econom ico- 
po litico  a livello federale. I due 
governi sono co n co rd i con  il go
verno federale nel d ich iarare che 
e ’ lo ro  co m p ito  preparare  il te rre 
no econom ico  locale per u su fru ire  
d i tu t t i  i benefici della ripresa eco
nom ica m ondiale . I due  governi 
sono in o ltre  co nco rd i nel sostene
re che u n ’a ltra  con d iz io n e  essen
ziale della ripresa econom ica e ’ la 
s tab ilita ’ salariale, che dovrebbe 
de te rm inare  una riduzio ne del tas
so di inflaz ione.

I due governi, com e quello  fe
derale, non  h an no  previsto  in te r
ven ti d i r is tru ttu ra z io n e  d e ll’eco
nom ia au stra liana , ma p iu tto s to  
m isure di sostegno della d o m and a  
in te rn a .

Frank Panucci

IL C O N G RESSO  de ll’ACTU (fe
derazione au straliana dei sindaca
ti) , che si e ’ concluso  rece n tem e n 
te  a M elbourne, ha r ia ffe rm ato  la 
va lid ità’ d e ll’acco rd o  ALP-ACTU 
in m ateria  di po litica  econom ica e 
sociale (m eglio n o to  com e accor
do su p rezzi e salari). Il congresso 
tu ttav ia  ha m an ifesta to  la fru stra 
z ione dei sindacati ad eren ti a ll’ 
ACTU per la co n tin u az io n e  d i fa t
to  del b locco  salariale, po ich é’ la 
C om m issione d i A rb itra to  ha deci
so solo nei g io rn i scorsi (circa una  
se ttim an a d o p o  la co nclusione del 
congresso) di concedere  l ’au m en to  
del 4 ,3  p e r c e n to  dov u to  ai lavora
to r i  pe r i tr im es tri che si sono co n 
clusi a m arzo  e a giugno, in linea 
con l ’au m en to  del co sto  della vita. 
La decisione del congresso di p ro 
m uovere ag itazion i sindacali in ca
so di u lte rio re  rinvio della decisio
ne e’ rim asta  co si’ ino p eran te .

Il congresso ha ria ffe rm ato  la 
va lid ità’ de ll’A ccordo  ALP-ACTU, 
ma ne ha u lte rio rm e n te  sv iluppato  
la p a rte  riguardan te  la politica  e- 
conom ica. In pa rtico la re , il d o c u 
m en to  congressuale ch iede al go
verno di n on  porsi “ ob ie ttiv i a r ti
fic iali” , com e il co n ten im en to  del 
defic it a u n  certo  livello a rb itra ria 
m en te  fissato  senza aver riguardo  
alle esigenze p iù ’ generali di po li
tica  econom ica . C hiede in o ltre  al 
governo di in trap ren d ere  una  po li
tica  d i in te rv en to  econom ico  che 
p u n ti  allo sbocco di u n ’econom ia 
basata sulla “ p rogram m azione in
teg ra ta” . Senza lo “ sviluppo della 
p rogram m azione indu stria le*— ha 
affe rm ato  Laurie C arm ichael, d iri
gen te dei m eta lm eccan ic i —'in  col- 
legam ento  con  un  program m a eco
nom ico  generale, l ’A ccordo  non 
ha alcun significato  sostan z ia le” .

Il d o cu m en to  ap p ro va to  dal 
congresso ch iede ino ltre  al gover
no  di dare ai s indacati “ l’appoggio 
am m in istra tivo  e di in fo rm azione 
necessario p e rch e ’ questi possano  
avere accesso ai da ti econom ici 
fo nd am en ta li, e di legiferare pe r
c h e ’ le im prese siano obb liga te  a 
fo rn ire  i d a ti e le in fo rm az io n i ne
cessarie p e rc h e ’ le tra tta tiv e  fra 
sindacati e im p ren d ito ri sulla po li
tica  indu stria le  abb iano  qua lche  si
g n ifica to ” .

Il congresso ha  ria ffe rm ato  la 
posizione espressa n e ll’A ccordo 
per q u a n to  riguarda i salari. L ’AC- 
TU ch iede la p iena indic izzazione 
dei salari in linea con l ’an d am en to  
del co sto  della vita, ed e’ d isposta  
a p rom u overe  ag itazion i sindacali 
se il valore reale dei salari non  ver
r à ’ m an ten u to .

La questio n e  salariale e ’ s ta ta  
oggetto  di un  vivace d ib a tt i to  al 
congresso . Le posizion i recen ti 
d e ll’ACTU su questa  questio ne  se
gnano in fa tti  una  svolta, alm eno 
nelle enunciazion i, r isp e tto  alla 
po litica  trad iz ion a le  dei sinda
ca ti au stralian i, per cui il co m p ito  
dei sindacati iniziava e finiva con 
le rivend icazion i salariali. D u ran te  
il pe rio d o  del governo F raser, le 
qu estio n i del salario e de ll’o rario  
d i lavoro  erano  al cen tro  delle 
lo tte  dei sindacati p iù ’ m ilitan ti.

La pausa salariale era s ta ta  im p o 
sta dal governo F raser c o n tro  la 
v o lo n tà ’ dei sindacati. C on i lab u 
risti, i sindacati speravano che li
m itan do  le rivend icazion i salariali 
al m an ten im en to  del salario reale, 
fosse possibile o tte n e re  in cam bio 
delle rifo rm e sul p iano  econom ico  
e sociale, e q u esto  e ’ in fa tt i  il si
gn ifica to  de ll’A ccordo  ALP-ACTU. 
C iò’ che il governo H aw ke ha da to  
di p iù ’ r isp e tto  al governo F raser 
in  q u esto  senso e ’ u n a  p o litica  e- 
co nom ica  p iù ’ espansiva e l ’is titu 
zione d e ll’assicurazione sanitaria 
universale “ M edicare” . I salari rea
li avevano reg is tra to  u n a  cad u ta  dei
9,1 pe r cen to  nel pe rio d o  fino alla 
fine dell’anno  scorso, che n o n  e ’ 
s ta ta  recu p era ta  dai lav ora to ri, 
p o ich é’ l ’au m en to  dei g iorn i scorsi 
riguardava i p rim i due trim es tri di 
q u e s t’anno . T u ttav ia  si prevede 
nell’A ccordo  che il recu p ero  del 
p o te re  d ’acqu isto  dei salari perso 
d u ran te  quel p e rio d o  debba avve
nire “ col te m p o ” , secondo  l ’an da
m en to  della situazione econ om i
ca.

E ’ in  q u esto  co n te s to  che va vi
s ta  l ’u n ita ’ che si e ’ d e te rm in a ta  
nel congresso fra  fo rze  d i ce n tro  e 
di s in istra  sulla q u estio ne  salariale. 
Per le fo rze  d i sin istra l ’acco rdo  
ALP-ACTU co stitu isce  u n a  p ia tta 
fo rm a di lo tta  p iù ’ avanzata risp e t
to  alle rivend icazion i p u ram en te  
salariali, p e rc h e ’ co n tien e  e lem enti 
che p o treb b e ro  accrescere il p o te 
re reale dei lav ora to ri in  fabbrica, 
m en tre , p e r  la qu estio n e  salariale, 
si ritiene  che la posizio ne p iù ’ co r
re tta  sia il m a n ten im en to  del p o te 
re d ’acqu isto  dei lav o ra to ri per 
tu t te  le categorie  p iu tto s to  che la
sciare che i salari esp lodano  nei 
se tto ri s tra teg ic i m e n tre  le a ltre  
ca tegorie  rim ang ono in d ie tro . Per 
le fo rze d i cen tro , che n on  h an n o  
a ltre tta n to  in teresse a m ob ilita re  i 
lav o ra to ri o a che i lav o ra to ri co n 
tin o  d i p iù ’ in  fabbrica, l’A ccordo  
co stitu isce  un  m ezzo  p e r  cercare 
di in fluen zare  le posizion i de ll’ 
ALP sulla po litica  econom ica  e so
ciale a livello d i governo, a ttrav e r
so u n  rap p o rto  tr a  vertice  sindaca
le e vertice p o litico , la cui co n tro - 
p a rtita , da p a rte  dei sindacati, e ’ la 
m od erazio n e salariale.

Significativa, a p ro p o sito  della 
posizione della s in istra  sindacale, 
e ’ u n ’osservazione d i Laurie Car
m ichael, d irigen te d i u n  s indacato  
com e quello  dei m etalm eccan ici 
che e ’ s ta to  sem pre a ll’avanguardia 
nel m ov im en to  sindacale au stra lia 
no. “ C oloro  che cred on o  che la 
via al socialism o *— ha a ffe rm ato  
C arm ichael —"sia fa tta  d i ta n te  lo t
te  singole p e r  il salario in  u n a  d o z 
zina d i im prese, n o n  sanno  d i che 
cosa s tan n o  p a rla n d o ” . Seguendo 
una sim ile po litica , egli ha d e tto , 
solo il 15-18 p e r cen to  della forza 
lavoro  riusc irebbe ad “ o tte n e re  
degli au m en ti nei se tto ri dove i 
soldi ci sono  ... il n o s tro  co m p ito  
in q u esto  caso e ’ d i d ire  che n o i ri
fiu tiam o la filosofia del libero  
m ercato . D obb iam o essere p ro n ti 
a dire che siam o d ispo sti a m ob ili

ta rc i e a lo tta re  per l ’a ttu az io n e  
de ll’A ccordo . Se la C om m issione 
di A rb itra to  n on  e ’ d isposta  a d a r
ci asco lto  (p e r  q u a n to  riguarda 1’ 
au m en to  del 4 ,3  per c e n to , n .d .r.)  
i s indacati m e ta lm eccan ic i si m o 
b ilite ran no  in m assa e in qu esto  
caso sicu ram en te  o tte rra n n o  l ’ad e
sione dei lav o ra to ri, p o ic h é ’ si lo t 
ta p e r  tu t t i ,  e n on  solo per il 15- 
18 p e r c e n to ” .

C o n tro  q u esta  posizione di m o 
de razione  salariale si sono  espresse 
solo frange iso la te  che sono s ta te  
fac ilm en te  b a ttu te .Nel d o c u m e n to  ap p ro va to  dal 
congresso si ch iede al governo di 
invertire  la ten d en za  alla p rivatiz
zazione e raz io nalizzazio ne dei 
servizi p u b b lic i e si osserva com e 
“ il se tto re  pub b lico  possa in tro 
durre  se le ttiv am en te  nuovi servizi 
che vengano in c o n tro  a b isogni so
ciali reali, creino o ccu p az io n e  e 
s tim olino  altri se tto r i de ll’econ o 
m ia” .

U na n o ta  co n tra d d ito ria  del 
congresso riguarda la decisione di 
p o litic a  sindacale per q u a n to  ri
guarda  gli asili. La posiz ione  d e ll’ 
ACTU a q u esto  p ro p o sito  e ’ co n 
te n u ta  nella C arta dei D iritti delle 
D o n ne  L avora tric i, a d o tta ta  da ll’ 
ACTU in  un  p reced en te  congres
so. Nella C arta  si fa appello  ai sin
goli s indacati p e rc h e ’ si im pegni
no ad “ organ izzare cam pagne p e r 
far si’ che si is titu isca  su base u n i
versale u n  servizio d i asili n ido  fi
n an z ia to  dallo  S ta to ” . In  una m o 
zione ap p ro v a ta  da q u e s t’u ltim o  
congresso , invece, che n on  abroga 
la decisione su d d e tta , si a fferm a 
invece che “ si p u ò ’ venire m eglio 
in c o n tro  alle esigenze di cu sto d ia  
dei b am b in i avendo riguardo  ai di
r i t t i  d e i bam b in i stessi, alle neces
sarie m isure d i sostegno alle fam i
glie, e in  rap p o rto  ai b isogni dei 
g en ito ri che lav o ran o ” . Si d ice i- 
n o ltre  che “ bisogna aver riguardo  
a ll’esigenza delle fam iglie di avere 
la po ss ib ilità ’ d i allevare i bam b in i 
in d ip en d e n tem e n te  da is titu z io n i 
e s te rn e” .

O ltre  a q u esto  r ito rn o  in d ie tro  
sulla q u estio n e  dei d ir i t t i  delle 
d o n n e , il d o c u m e n to  congressuale 
p resen ta  le debo lezze d i tu t t i  i d o 
cu m en ti de ll’ACTU, p o ic h é ’ q u e
sta fed e raz io ne  n on  p u ò ’ en tra re  
in m erito  a ll’a ttu az io n e  delle po li
tich e  ap p ro v ate , m a p u ò ’ so lo  e- 
so rta re  i s ind aca ti ad e ren ti a se
guirle, cosa che spiega, insiem e a ll’ 
estrem a debo lezza  dei s indacati 
nei luog h i d i lavoro , co m e m ai le 
po litich e  d e ll’ACTU rim angano  
genera lm en te  sulla carta . A ld ilà’ 
del congresso  de ll’ACTU e delle 
sue decision i, pe r la s in istra  sinda
cale rim ane u n  rischio: che da u n a  
p a rte  si riesca ad evitare la po litica  
co rpo ra tiva , tu t ta  co n cen tra ta  sul 
salario , che e’ trad iz ion a le  del m o
v im en to  sindacale au stra lian o , m a 
che d a ll’a ltra  si rim anga subalte rn i 
alle po litich e  del governo lab u ris ta  
se n o n  si e ’ in  g rado  di tra d u rre  
nel co n c re to , in p rim o luogo nei 
luog hi d i lavoro , le bu o ne  in te n 
zioni espresse sulla carta .

Pierina Pirisi

Lo strano paese

John Cain, prem ier del V ic to ria

Pensionati italiani 
di Coburg

MELBOURNE — I membri ed amici del Circolo pensionati ita
liani di Coburg hanno celebrato la festa del papa’ il 2 settembre 
scorso. Gli ospiti d ’onore erano l’on. Giovanni Sgro’ e il consi
gliere comunale Murray Gavin, nella fotografia insieme ai mem
bri del comitato e al presidente Salvatore Buccheri, mentre il pa
pa’ più’ anziano taglia la torta.

Nei due anni da quando i pensionati di Coburg hanno costi
tuito il loro circolo, il numero degli iscritti e ’ aumentato da 80 a 
quasi 300. Questo dimostra la necessita’ di creare luoghi dove i 
pensionati italiani possano incontrarsi e passare un po ’ di tempo 
insieme.

X T & e T U T C »  
CI RICAVO PURE



Pagina 6 —  30 settembre 1983 — Nuovo Paese

Protagonists 
and victims
of thè
Lebanese
tragedy

Palestinians dem onstrating at Sabra and C hatila  a fter thè massacre.

This article was published in Rina
scita before thè open participation  
o f  thè US “peace keeping fo rce ’ 
in thè fighting in Lebanon on thè 
side o f  thè Lebanese government 
and thè Phalangist and against thè 
Druse. The US involvem ent creat- 
es a new level o f  tension in thè 
Middle East and heightens thè dan- 
gers to world peace.
The tragic clashes in B eirut (invol- 
ving th è  m u ltin a tio n a l peace-keep- 
ing force), an d  th è  visit to  Ita ly  o f 
R o bert M cFarlane, USA special 
envoy to  th è  M iddle E ast, have a- 
gain raised th è  q u estio n  o f  th è  
L ebanese crisis in  all its grav ity ; 
o nce  m ore  L ebanon  is on  thè 
b rin k  o f  civil war.
T he sharpen ing  o f  in te rna i co n tra - 
sts is how ever th è  resu lt o f  th è  de- 
stabilising e ffec t o f  ex ternal fac to rs  
w hich are responsib le  fo r  stirring 
up  th è  co n flic t w hich has alw ays 
ex isted  b e tw een  C hristians and 
M oslem s, and fo r m aking th è  po li
ticai co m po sitio n  o f  th is  co n flic t 
m ore  com plex  ( if  th is  is possible). 
By ex te rna l fac to rs  we m ean:
1) th è  d irec tly  and ind irec tly  de- 
stabilising ac tio n  o f  Israel in  Leba
n on  since th è  invasion o f  Jun e  
1982;
2) th è  Syrian a tte m p t (w hich  by 
now  has been going o n  fo r  8 years) 
to  s treng then  th è  role o f  Damasc- 
us in  th è  A rab w orld , th ro u g h  its 
de fac to  o c cu p a tio n  o f  N o rth  East 
L eb ano n  and its  p resum ed “guard- 
ian sh ip ”  o f  th è  PLO, o r  o f  th a t 
p a rt o f  th è  PLO w hich rem ains in 
th è  c o u n try ;
3) th è  co m p le te  loss o f  cred ib ility  
o f  th è  U n ited  S tates as bearers o f 
a pian fo r peace in th è  M iddle Ea
st and as m ed ia to rs  o f  thè  process 

•of no rm alisa tion  in  L eb ano n  fol- 
low ing thè  Israeli invasion.
A fte r  th è  m ilita ry  o c cu p a tio n  o f  
th è  co u n try , and th è  ev acuation  
o f th è  PLO m ilitan ts, th è  Israeli 
destab ilisa tio n  o f  L eb ano n  has 
had thè  e ffec t o n  th è  one hand  o f 
u nd erm in ing  th è  c red ib ility  and 
po litica i leg itim acy  o f  A m in Ge- 
m ay el’s governm en t, and o n  th è  o- 
th e r  hand  o f  reinforcing  th è  mili- 
tias o f  th è  tw o  m ain  co n ten d ers  
o n  th è  L ebanese scene: th è  Chri
stians and th è  Druse.
The w ith draw al o f  Israeli tro o p s  
to  th è  line o f  th è  river Aw ali - de- 
cided un ila te ra lly  by  T el Aviv on 
Ju ly  2 0 th  - rep resen ts  th è  high 
po in t o f  th è  Israeli ac tio n  against 
G em ayel. F irs t o f  all, it foresha- 
dow s a p e rm an en t o c cu p a tio n  by 
Israel o f  th è  so u th e rn  region o f 
L ebanon , now  m ilitarily  m ore  def- 
endable, (also to  thè  advantage o f  
M ajor H addad , w ho has alw ays 
been  Israel’s ally, and is s ta tio n ed  
in th è  area). N ot th e re fo re , as thè  
A m ericans insist, a s tep  tow ards  
th è  to ta l  w ith draw al o f  Israeli 
tro o p s , b u t ra th e r  a s treng then ing  
o f  Israel’s p osition  in  a fram ew ork  
w hich in  rea lity , and given th è  Sy
rian  in transigence  in  evacuating 
th è  n o r th  easte rn  ,eg ion , foresha- 
dow s a p a rtitio n  o f  L eban on  itself. 
T he gap c rea ted  by th è  w ith draw al 
o f  Israeli tro o p s  from  th è  S houf 
m oun ta ins, bringing th è  D ruse and 
M aronite C hristian  m ilitias face to  
face again, re-kindles th è  em bers 
o f  an o ld  co n flic t w hich n e ith e r  
th è  L ebanese n a tio n a l a rm y  n o r

th è  governm en t o f  A m in G em ayel 
have th è  s tren g th  to  avoid , so 
m uch  so th a t th è  Lebanese presid- 
en t asked Tel Aviv to  p o stpo n e  
th è  Israeli w ithdraw al. T he Israeli 
arm y was responsib le  fo r th è  de- 
p lo y m en t o f  Phalangist m ilitia  in 
th è  S houf m o u n ta in s  (a trad itio n - 
ally D ruse zo n e); Israel a t th è  sa
nie tim e allow ed and su pp o rted  
th è  re-arm am ent o f  thè  D ruse m i
litia  in  th is  region , p a rtly  in  o rd er 
to  b reak  up th e ir alliance w ith  th è  
Syrians, and  p a rtly  because o f 
pressure from  thè  Israeli Druse.
B ut above all, thè  decision and thè  
un ila te ra l m anagem ent o f  th è  w ith 
draw al to  th è  Awali line openly  
v io la te  th è  Israeli-Lebanese agree
m en t o f May 17 th  . If th is  agree
m en t leg itim ised th è  G em ayel go
v ern m en t as th è  on ly  po liticai 
co u n te rp a rt in L ebanon , its  viola- 
tio n  to d a y  has th è  e ffec t o f  u n d e r
m ining ju s t th is  leg itim acy and 
cred ib ility .
O th e r  v io la tions o f  th è  same agree- 
have fu r th e r  w eakened th è  posi
tio n  o f  G em ayel and his govern
m e n t: fo r in stance  th è  officiai re 
cep tion  in Jerusalem  on  lO th  Au- 
gust o f  D ani C ham o un , o f th è  Le
banese N ational L iberal P arty , 
(o n e  o f  G em aye l’s ch ie f ally-anta- 
gonists, leader, w ith  his fa th e r, o f  
th è  L ebanese fro n t w hich groups 
to g e th e r  th è  fo rm atio n s  o f  th è  
C hristian  R igh t); and th è  visit to  
East B eiru t th è  nex t week o f  Ariel 
Sharon and M oshe A rens, th è  old 
and th è  new  Israeli D efence Mini- 
sters, w ho had m eetings respecti- 
vely w ith  Pierre G em ayel (A m in ’s 
fa th e r) , and Cam ille C ham oun 
(D an i’s fa th e r). It was a qu estio n  
o f  open  p ro vo ca tion  o f  th è  govern
m en t (accord ing  to  th è  May 17 th  
ag reem ent no  Israeli m ay set foo t 
in  B eiru t), so m uch  so th a t th è  Le
banese Prim e M inister, Shafiq al- 
W azzan, th rea ten ed  to  resign, and 
th è  w hole M oslem line-up cond- 
em ned  these  in tru s ion s  in to  th è  
in te rn a i po litica i life o f  L ebanon . 
Such v io la tions o f  th is  ag reem ent 
have seriously em barrassed th è  
new  A m erican  envoy to  th è  M id
dle E ast, R o b ert M cFarlane, w ho 
was also in  B eiru t on  17 th  A ugust 
to  co n tin u e  his discussions w ith  
th è  L ebanese gov ernm ent on  th è  
w ithdraw al o f  foreign tro o p s  from  
th è  co u n try .
W ith th e ir  u m p te e n th  accom plish- 
ed fac t, th è  Israelis have w alked 
all over th è  U n ited  S tates as gua- 
ran to rs  o f  th è  May 17th  agree
m en t. M oreover, every a tte m p t by 
W ashington to  p u t itse lf  forw ard 
as a m ed ia to r in  th è  presen t L eba
nese crisis has been  a failure. T he 
U n ited  S tates have co n stan tly  
been sub jec t to  th è  Israeli po liticai 
in itia tive . In  th è  case o f  th è  May 
17 th  agreem ent th is  has m ean t 
n o t  even a tte m p tin g  w hat could  
have been a tte m p te d  to  inc lude 
Syria in  th è  negogia tions fo r th è  
w ith draw al o f  fo reign  tro o p s  from  
L eban on , som eth ing  w hich has 
certa in ly  caused th è  harden ing  o f 
th è  Syrian a tt itu d e , and has led 
o n e  to  th in k  th a t  th è  w ith draw al 
o f  Israeli tro o p s  has been favour- 
ab le to  Israel a lone in  its  tim ing  
an d  m an ner. F u rth e rm o re  i t  was 
a fte r  th è  signing o f  th is  agreem ent 
th a t  th è  trad itio n a l D ruse opposi- 
tio n  go t closer to  Syria again,

and Walid Ju m b la tt was able to  
g roup tog e th er, in  th è  f ro n t fo r 
na tio na l salvation , th è  o th e r  poli
ticai forces w hich w ere afraid  o f 
being excluded  from  a decisional 
process involving th è  p ro tec tio n  
o f na tional security  and also th è  
in te rn a i o rd er and th è  legitim acy 
o f  th è  cen tra i gov ernm ent o f  Le
banon.
T oday , th ro u g h  th e ir  envoy Mc
F arlane, thè  USA are insisting on  
th è  ob jective o f  th è  evacuation  o f  
all foreign tro o p s  from  L ebanon, 
b u t th è  ev acuation  in  itself, tho u g h  
an im p o rta n t c o n d itio n , is no long- 
er su ffic ien t fo r th è  norm alisa tion  
o f  th è  L ebanese crisis, w here th è  
very progress o f  th è  ag reem ent has 
co n trib u ted  to  th è  re-aw akening

as well as m ain ta in ing  a tig h t co n 
tro l over th è  n o rth -easte rn  region 
o f L ebanon , has re-acquired  a fore- 
g round  ro le , b o th  as regards th è  
Palestin ian questio n  (op en ly  sup- 
p o rtin g  th è  d issiden ts inside thè  
PLO, headed by  A bu M usa), and 
also regarding thè in te rna i L ebane
se crisis, siding w ith  J u m b la tt’s 
D ruse, and  his N ational Salvation 
F ro n t. T he su p p o rt fo r Ju m b la tt 
and his co a litio n  has th a t m uch  
m ore value fo r Syria in  so fa r as 
th is  is th è  m ajor fro n t o f opposi- 
tio n  to  th è  M ay 1 7 th  ag reem ent. 
F o r D am ascus th is m eans having a 
specific elem ent o f th è  L ebanese 
crisis to  use as a lever in  o rd e r to  
re-en ter th è  gam e from  a stronger 
bargaining position  - b o th  in  th è

Israeli armed cars during thè occupation o f thè  Chouf.

o f old an tagonism s, claim s, and 
counter-claim s. In recen t w eeks, a- 
pa rt from  th è  fru itless e ffo rts  o f 
M cFarlane in thè M iddle East, in 
W ashington there  has been a reai 
procession  o f  po litic ians, includ- 
ing th è  Israelis A rens and Sham ir, 
th è  L ebanese P residen t G em ayel, 
and J u m b la tt’s envoy, H am am ed. 
Walid J u m b la tt  h im self m e t Mc
F arlane in Paris at th è  end o f  A u
gust. W ith regard to  Israel th è  USA 
has accep ted  th è  un ila te ra l w ith 
draw al as an  accom plished  fact. 
As fo r G em ayel an d  Ju m b la tt, 
th e y  have been  clearly invited  to  
avoid a d irec t clash, and to  proce- 
ed to  a d ialogue w hich could  re-e- 
stablish  a n a tio n a l u n ity . B ut w ith  
thè  p resen t d e te rio ra tio n  o f  th è  
L ebanese s itu a tio n , G em ayel 
needs very d irec t su p p o rt from  
W ashington, w hich has been  called 
u p o n  exp lic itly  and rep ea ted ly  to  
resto re  cred ib ility  and legitim acy 
to  his regim e. A nd J u m b la tt has 
need o f  precise c o u n te rp a rts  in 
th è  balance o f  pow er w ith in  thè 
fu tu re  governm en t and th è  co m p
o s itio n  o f th è  fu tu re  Lebanese 
C o n stitu tio n . As in  th è  case o f  th è  
A rab-Israeli co n flic t, so also in  th è  
Lebanese crisis th è  A m ericans 
have fin ished up by being prison- 
ers ra th e r  th a n  ad m in is tra to rs  o f  a 
politicai initia tive.
T he in com ple te  w ith d raw al o f  thè  
Israeli tro o p s  and th è  w eakening 
o f th è  G em ayel g ov ernm en t and 
o f  th è  A m erican cap acity  to  m e
d ia te , have led to  a re-in fo rcem ent 
o f th è  Syrian p osition . D am ascus,

L ebanese c o n te x t, and in  th è  
b ro ad er A rab-Israeli co n flic t (fo r 
exam ple by o ffering  an exchange be tw een  a Syrian w ithdraw al trom  
L ebanon  and  nego tia tions for thè  
re s titu tio n  o f  G olan H eights).
It is in  th è  co n tex t o f  th is  fram e
w ork , run  th ro u g h  w ith  destabili-
sing ten sion s, and m anoeuvred  by 
ex te rn a l forces, th a t th è  in te rn a i 
co n flic ts  ty p ica l o f  L eb an o n ’s hi- 
s to ry  re tu rn  to  th è  fo re fro n t. If a 
new  civil w ar should  be caused to  
begin by th è  recen t very  serious 
inc iden ts , one  co u ld  p red ic t alrea- 
dy  on  paper th a t it w ould  have far 
m ore devastating  effec ts  th a n  thè  
o ne o f  75-76. F irst o f  all, on  thè 
L ebanese scene to d a y  foreign ar- 
m ies like th è  Israeli, Syrian and 
th è  m u ltin a tio n a l forces are all 
opera ting . D esp ite th è  recen t t ru 
ce, th è  em bers o f  th è  co n flic t b e
tw een  opposing  PLO factions are 
stili sm ouldering. As well as M ajor 
H addad , all th è  “ w ar lo rd s”  o f 
varying confessions have the ir 
ow n  arm ed m ilitia . T he L ebanese 
n a tio n a l arm y , to  w hich in  th e o ry  
is en tru s ted  th è  task  o f  m a in ta in 
ing peace and  o rd e r in th è  c o u n try , 
is ab so lu te ly  n o t capab le o f  carry- 
ing o u t  th is  task , even in  th è  
S ho uf region alone. M oreover, in- 
te rna ily , th è  splits ty p ica l o f  L eba
nese society  m u ltip ly  and risk  bec- 
om ing  open  co nflic ts: w hile 60% 
o f  th è  o fficers are C hristian , m ost- 
ly  M aronite , 60%  o f  thè  tro o p s  are 
M oslem , m ostly  Shiite.
A t th is  tim e , all th è  co m m un itie s  
p resen t in  L eban on  ap p ear m ore

divided th a n  ever and inclined to  
purely  tac tica l alliances; these div- 
isions th e n  m u ltip ly  w ith in  thè  
ranks o f  th è  tw o  m ain  co n tend ers: 
th u s  while in th è  Phalange an I- 
sraelophile fac tion  seem s to  be 
form ing in o pp o sitio n  to  G em a
yel, am ong th è  Druse th e re  are 
signs o f  dissidence to w ards  Ju m b 
la t t ,  w ho is accused o f  having in- 
terw oven  excessively d o s e  ties 
w ith  Syria.
In th is  co n tex t, and desp ite  s o n ^ ^  
recen t signs o f  opening-up to \ i^ B  
ards th è  op p o sitio n , G em ayel, in- 
stead  o f  co n cen tra ting  o n  thè  re-e- 
stab lishm ent o f  n a tio n a l u n ity  
(w hich  a t th is  po in t w ould  involve 
also a red e fin itio n  o f  th è  in te rna i 
balance o f  pow er, to  th è  detri- 
m en t o f  thè  M aronite com pon- 
en t), p refers to  try  and ac tivate  
an ex te rna l elem ent as thè  source 
o f  his a u th o rity : thè  U n ited  S ta
tes, w hich he co n tin ues  to  regard 
as guaran to rs  o f  th è  w ith draw al o f 
all foreign tro o p s , and th è  M ulti
na tio na l fo rce w hich he considers 
a d e te rren t to  th è  spread o f  civil 
war.
A year ago thè  M ultina tional F or- 
ce(com posed  o f  A m erican, F rench  
Ita lian  and English tro o p s )  had 
been sent to  L ebanon  to  guaran- 
tee  th è  ev acuation  o f  th è  PLO m i
litan ts  and - a f te r  th è  m assacre o f  
Sabra and C hatila  - to  p ro te c t th è  
civilian p o p u la tio n  and favour n a
tio n a l reco n stru c tio n . Its s p h e M É  
o f  ac tio n  was lim ited  to  B e i n ^ ^  
and its im m ediate  surro und ing s; 
and th è  leng th  o f  its s tay  (lim ited  
in any case) was tied  to  thè  tim e 
necessary for th è  n ego tia tio ns on 
thè  evacuation  o f  foreign tro o p s  
from  L ebanon . A year ago ho w 
ever tw o  po litica i co n d itio n s  ex 
isted  w hich to d ay  no longer ex ist: 
G em ayel, w ho to g e th e r  w ith  thè  
Palestin ians had requested  th è  pre- 
sence o f  th è  M ultinational F orce , 
en joyed  a n a tio n a l consensus 
w hich had  fo rm ed a round  him  as 
in s titu tio n a l figure o f  P res iden t, a 
consensus w hich to d a y  he no lo n 
ger enjoys. Secondly , th è  A m eri
cans’ capacity  to  ac t as m ed ia to rs  
in  th è  process o f  evacuating  - 
qu ick ly  - all th è  foreign tro op s , 
was stili cred ible. B ut, as we have 
seen, th è  A m ericans have n o t suc- 
ceeded in  pu rsu ing  th is  aim , being 
sub jec ted  to  th è  Israeli in itia tive 
and now  th e y  are tu rn in g  to  th e ir 
E uropean  allies to  t ry  and ac t in 
L ebanon  th ro u g h  th è  M u ltin a tion 
al F orce . B ut th è  M ultinational 
F orce  cann o t sub jec t itse lf  to  th è  
po litica i p rio rities  o f  th è  U nited  
S tates in  th è  M iddle East and risk 
finding itse lf  involved side by  side 
w ith  one o r o th e r  o f th è  arm ed 
co n ten d ers  in a civil w ar th è  solu
tio n  o f  w hich can com e only  from  
w ith in  L ebanon  itself. This is thè  
reai po litica i k n o t to  be u n tied  re
garding th è  ro le  o f  th è  M ultina t
ional F o rce  in  L ebanon : fo r  th è  
m om en t it seem s th è  F ren ch  are 
th è  o n ly  ones to  have u n d e rs to o d  
th is . T hey  have set as a co n d itio n  
f o r  th è  streng then ing  o f  th e ir  con- 
tin g en t and its  use in thè  C h o u f 
m o u n ta in s  th a t A m in G em ayel 
an d  Walid Ju m b la tt m ust first 
reach  a p reventive agreem ent.

(Rinascita, n. 34)
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L'ARTE DELLA PESCA
— a cura di Claudio Crollini —

La pesca del “Luderick t t

Il L uderick  e ’ un  pesce che freq u en ta  tu t t i  i m ari au 
stra lian i ecce tto  que llo  se tten trio n a le . E’ d i co lore 
m arrone-grig io scuro  co n  delle fasce verticali scure.
E’ u n  pesce vegetariano che freq u en ta  le co ste  ro cc io 
se, i m oli, le zone rocciose e qualsiasi a ltro  p o sto  dove 
crescono le alghe da esso p re fe rite  che rassom igliano a 
dei lunghi filam en ti verdi.
La pesca del L uderick  e ’ m o lto  specia lizzata  p e r d i
verse ragioni. Prim a di tu t to  e ’ un  pesce m o lto  tim ido  
e q u in d i bisogna usare lenze m o lto  so ttili p e r n o n  in 
sosp ettirlo . In o ltre , la sua bocca e’ m o lto  p icco la  per 
cui e ’ m eglio usare am i m inuscoli. Il m iglior t ip o  d i 
am o e ’ lo  “ sn eck ” p e rc h e ’ la sua fo rm a q u a d ra ta  co n 
sen te  d i avvolgere le alghe a tto rn o  ad esso p iù ’ facil-

• n te . Per far q u esto , si p rend e u n  pezzo  di alga della 
ghezza d i circa 10 cm . e lo  si in treccia  a tto rn o  a ll’ 
am o. U n galleggiante e ’ necessario  p e rc h e ’ l’alga n o n  
deve to ccare  il fo n d o  m a deve da re  l ’im pressione d i 
essere tra sp o r ta ta  a m ezza p ro fo n d ità ’ dalla co rren te , 

co m e in co nd iz io n i n a tu ra li. Q u ando  il L uderick  ab" 
bocca il galleggiante va s o t t ’acqua.
Per a ttira re  il pesce nella lo c a lità ’ dove si pesca si 
sp ezze tta  una  ce rta  q u a n tità ’ di alghe che po i viene 
m esco la ta  co n  della sabbia bagnata . Ogni ta n to  si ge t
ta un  p o ’ d i q u esta  m iscela ne ll’acqua.
Di so lito  si usano delle canne m o lto  leggere e flessibili 
p e rc h e ’ il L uderick  e ’ un  fo rte  lo tta to re  e spezzerebbe 
fac ilm en te  la lenza leggera se usa ta  a m ano.
Il L uderick  va d issanguato , spellato  e tag liato  a f ile tti 
ap pena ca ttu ra to ,a ltr im e n ti la q u a lità ’ della sua carne 
degenera rap idam en te . Per q u esta  ragione e ’ sconsi
gliabile co m prarlo  in  pescheria. Il m iglior m od o  di 
m angiarlo  e ’ f ritto .

DI questi giorni anni fa•  • •

OTTOBRE

1970 •  
Arrestata Angela Davis

Viene arrestata negli Stati Uniti Angela Davis, 
m ilitante della sinistra am ericana, già assistente del 

filosofo H erbert M arcuse. Il processo suscita 
proteste in tu tto  il m ondo.

Angela Davis

•  1967
La morte del «Che» Guevara
Ernesto «Che» G uevara viene ca tturato  e ucciso 
dalle milizie del regime boliviano. Il suo corpo 
m artoria to  per giorni e giorni viene m ostrato ai 
giornalisti di tu tto  il m ondo come prova 
“ tangibile”  della sconfitta dei movimenti 
guerriglieri latinoam ericani.
Ernesto Guevara

La dieta per chi 
soffre di gotta

L ’IMPORTANZA della dieta 
nella gotta è stata, special- mente nel passato, molto dibattuta; si riteneva infatti che la drastica riduzione dell’ap- 'porto alimentare di purine fos

se fondamentale nella cura della malattia.
Questo « mito » è stato notevolmente ridimensionato negli ultimi anni, sia per la scoperta di farmaci ipouricemiz- 

zanti sia in base al fatto che l’insorgere della gotta non sembra dipendere dalle purine esogene; inoltre è apparso eviden
te che la gotta non guarisce con la sola esclusione delle purine alimentari e che una dieta rigorosamente priva di purine comporta una riduzione dell’uricemia di soli 0,5-1 mg.

Nonostante tu tto  quello che abbiamo detto , in caso di gotta, il regime alim entare resta indispensabile perché è evidente che una sovralim entazione  produce una iperuricem ia con aggravamento e allungamento della malattia.
Un regime dietetico troppo severo è in ogni caso inutile; è sufficiente infatti raccomandare ai pazienti di evitare alimenti troppo ricchi di purine, di diminuire l’apporto di lipidi e glicidi, specie se vi sono concomitanti alterazioni metabo

liche; di limitare l’alcool.
E ’ stato più volte dimostrato come l’alcool abbia un’azione stim olante nella produzione di acido urico. Ciò non comporta un divieto assoluto di 

bere vino ai pasti, ma è un consiglio per limitarne l’assunzione in quantità moderata.Da quanto si è fin qui detto l’importanza della dieta potrebbe sembrare molto scarsa. Ciò 
n on  e ’ esa tto  e n on  bisogna cadere 
nell eccesso opposto, sottova
lutandone a torto l'importanza.Una dieta povera di purine può essere m olto importante nei sofferenti di gotta con modesti valori di iperuricemia, 
infatti in questi pazienti una diminuzione di 0,5-1 mg. del
l’uricemia, anche se modesta, può rappresentare un utile obiettivo.

Uguali vantaggi possono trar
ne pazienti con deficit di eliminazione renale, nei quali un eccessivo apporto di purine
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CRUCIVERBA n. 14
I lettori, a soluzione avvenu
ta, ricaveranno, nelle caselle 
dai bordi ingrossati, il nome 
del noto scrittore italiano ri
prodotto nella foto.

Orizzontali: 1) Iniziali dell’at
tore Tranquilli; 3) Mescita; 6) 
Antico aggettivo e pronome 
dimostrativo; 8) Città italia
na; 9) Vasti; 11) Lo è il con
dor; 13) Sei nei prefissi; 14) 
Rari Nantes; 15) Un gigante
sco cane; 19) Rosso a... Lon
dra; 20) La produce il baco; 
21) Di pelo bianco: 22) Pao
lo Poli; 23) Inutile; 24} Nota 
musicale; 25) Grande calcia
tore italiano ormai a riposo; 
27) All'esterno è uno spigo
lo; 29) Ist. Naz. Assicurazio
ni; 30) Nome d'uomo; 31) 
Acquavite con ginepro; 32) 
Lavora con il microscopio; 
34) Prefisso nobiliare; 36) 
Popoli orientali; 37) Sbocca 
incontrò l'abate Farìa; 40) Vi

gilanza Aeronautica Militare;
42) Distesa d'acqua dolce;
43) Ist. per la Ricostruzione 
Industriale.
nella laguna di Stettino; 39) 
Il castello in cui E. Dantes

Verticali: 1) Fare lo slalom; 
2) ...?; 3) Allatta per conto 
terzi; 4) Sostiene in volo; 5) 
Monarca; 7) E' sempre un 
rimedio precario; 10) Oscil
la, soggetto alla forza di gra
vità; 12) Studio delle sor
genti; 15) Dal sapore di frut
ta acerba; 16) Monti del La
zio; 17) Alta Tensione; 18) 
Nel passato fu un celebre 
trio della rivista; 19) Abbon
da in Cina; 21) Si contrappo
ne alla sintesi; 26) Regione 
francese; 28) Ne uccide più 
della spada; 30) Aprono l'al
fabeto; 33) Sottintesi; 35) 
Unità di misura del lavoro; 
38) Cinquecentocinquanta ro
mani; 41) Però.

esogene potrebbe sovraccaricare il rene.
I  lati positivi della dieta si dovranno sem pre sottolineare; m olti pazien ti infatti di fronte  ai risu ltati rapidi e spettacolari o tten u ti dai farmaci, ten

dono a dim enticarsene con notevole danno per la loro salute.Nei pazienti obesi una riduzione calorica che porti ad una diminuzione del peso corporeo può, da sola, migliorare notevolmente le turbe metabo
liche e normalizzare l ’uricemia.Per ottenere un buon risultato è necessario che vi sia sempre un equilibrio tra il trattamento dietetico, che non deve essere talmente rigido da influire sulla disponibilità psi
cologica del paziente negativa- mente, e una moderata prescrizione farmacologica.Per quanto riguarda il rapporto  tra dieta e insorgenza di un attacco acuto possiam o  
dire che non è tanto un’eccessiva alim entazione capace di provocare l’episodio quanto l’assunzione episodica in quantità eccessiva di alim enti « proibiti ».

Quali sono gli alimenti proibiti?
Si consiglia di evitare: uova, cervello, agnello, frattaglie, ani
melle, pesci grassi, cacciagione, insaccati, acciughe, estra t
ti d i carne, sardine so tto  olio, fritture, spezie, soffritti, caffè, cioccolata, thè forte.

Come condimento è bene usare solo olio extravergine 
di oliva.

Vi proponiamo sicuri di farvi una cosa gradita, una dieta tipo per sofferenti di gotta di circa 1000 calorie.
Colazione: latte magro 200 

gr. con caffè d ’orzo quanto basta e 5 gr. di zucchero, 1 fetta biscottata.
Pranzo: carne bianca 120 gr. 

(solo carne bianca di vitello  o petto di pollo o di tacchino o di coniglio lessa o arrosto) oppure pesce magro 200 gr. 
(sogliola, nasello, merluzzo, palombo ecc.); verdura cotta o cruda 250 gr. (evitare tutti i tipi di cavoli, broccoli, legumi secchi); frutta fresca 250 gr. (evitare frutta secca, banane, fichi, uva, cachi, castagne); 
pane 35 gr. (1/2 rosetta); olio extravergine di oliva due cucchiaini da caffè.

Cena: formaggio magro 50 gr. (caciottina fresca, italico, bocconcini, stracchino, robio- la) o 100 gr. di pesce magro o 70 gr. di prosciutto sgras
sato; verdura cotta o cruda 250 gr.; frutta fresca 200 gr.; 
pane 1/2 rosetta; olio extravergine di oliva due cucchiaini da caffè.

Tale dieta è inoltre indicata per coloro che soffrono di obe
sità ed hanno un tasso eccessivo di lip id i nel sangue.

Soluzioni
del C ruciverba num ero  13

ORIZZONTALI: 1) PIERO ANGELA; 10) Anna; lDOlse; 13)Mela; 14) Urna; 15) Na; 16) Eno; 17) Coma; 18) Pan; 19) Le; 20) Rosa; 21) Biro; 22) Beta; 23) Proni; 24) Bene; 25) G nti; 26) Vari; 27) Piave; 28) Taitù; 32) In ;  33) Clave; 34) Nocca; 36) No; 37) Orano; 38) Lacci, 39) Or; 40) Alano; 41) Cenci; 42) Odi; 43) Ostica; 45) Cavia; 46) Amen; 47) Pio; 48) Ruspa; 49) Rumon.
VERTICALI: 1) Pamela; 2) Inne; 3) Eolo; 4) RNA; 5) OA; 6) Norma; 7) Gina; 8) Esa; 9) Le; 12) Hanoi; 14) Uosa; 15) Narnl; 17) Cote; 18) Piote; 20) Reni; 21) Bnve; 22) Ben; 23) Pravo; 24) Baco; 25) Giano; 26) Vinto; 27) Planar; 28) Toccar; 29) Acci; 30) lei; 31) TA; 33) Crac; 34) Nani; 35) Crine; 37) Olio; 38) U va; 39) Oder; 40) Ati; 41) CAP; 42) Omo; 44) SP; 45) CS; 46) AM
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nelle Filippine
Il sindacato italiano chiede 

interventi per l'occupazione
M A N ILA  — A lm eno o tto  persone 
sono m o rte  il 22 se ttem b re  nei 
v io len ti sco n tri tra  polizia e d im o 
s tra n ti  che pa rtec ip av an o  alle m a
n ifestaz ion i in  m em oria  d i A quino , 
il leader de ll’opp osiz ione  ucciso 
m en tre  rien trav a  a M anila d o p o  
tre  anni d i esilio. I fe r iti sono p iù ’ 
di cen to . A lm eno cen to m ila  perso
ne hanno  m arc ia to  verso il palazzo 
presidenziale al grido d i “ rivolu
z io n e” . La poliz ia ha ap e rto  il fuo 
co q u an d o  la folla ha s fo n d a to  gli 
sbarram en ti a tre  iso lati dal palaz
zo , lan ciand o  b o ttig lie  incendiarie , 
sassi e anche sacch etti d i chiodi. 
In tan to  il presidente filippino F er
d inando  M arcos ha am m o n ito  
W ashington co n tro  u n  annu llam en
to  della visita del p residen te  Reagan 
a M anila nel novem bre prossim o, 
tracc iando  un  ch iaro  co llegam ento  
tra  u na ta le  ev en tu a lità ’ ed il r in 
novo della concessione delle basi 
m ilita ri USA nelle F ilipp ine.

Liberato Rodolfo 
Seguel in Cile

SA NTIA GO D EL C ILE -  Il presi
d en te  della C onfederazione cilena 
dei lav o ra to ri del ram e, R odo lfo  
Seguel, e ’ s ta to  rilasciato  il 20 set
tem bre , d o p o  dod ici g iorni d i ar
resto  d u ran te  i quali si e ’ r if iu ta to  
di ingerire a lim enti.
Seguel era s ta to  rinv iato  a giudizio 
per p resu n te  ingiurie al capo dello 
s ta to , m a q u e s t’u ltim o , d ie tro  ri
ch iesta  d e ll’arcivescovo di San tia
go Ju an  F rancisco  F resno , ha ri
n u n c ia to  a ll’az ione penale.
Il m in istro  degli In te rn i, Sergio O- 
n o fre  Ja rpa , ha  a ffe rm a to  che la 
decisione di P inochet n o n  deve co
s titu ire  u n  p receden te  e che deve 
essere in te rp re ta ta  co m e un  gesto 
d i “ deferenza  nei co n fro n ti de ll’ 
arcivescovo e un  c o n tr ib u to  alla ri
conciliaz ione dei c ilen i” .
Il “ co m and o  dei lav o ra to ri”  che 
ha o rgan izza to  in Cile le “ g iornate  
d i p ro te s ta ”  n e ll’accogliere favore
volm ente la no tiz ia  della liberazio
ne d i Seguel, ha ch iesto  alle a u to 
r ità ’ d i asco ltare  le g iuste p ro te 
ste  de i lav o ra to ri che esigono che 
i  d irigen ti del ram e s o tto  inch iesta  
vengano so s titu iti e riassunti gli o- 
perai licenzia ti per aver sciopera
to .

Europei incerti 
sul nucleare

B R U X E L LE S — S econdo uno 
s tu d io  di o p in ion e  c o n d o tto  dalla 
C o m u n ità ’ E conom ica E uropea 
nei dieci paesi m em bri, l ’eu rop eo  
m edio n o n  sa decidersi se acce tta 
re l’energia nucleare , anche se si 
dice m ale in fo rm a to  sui suoi rischi 
p o tenzia li e sulla n ecessita ’ d i ri
co rre re  alle cen tra li a to m ich e  per 
superare  la crisi energetica .
Tra i 10 .000 in te rv is ta ti, sono m ag
g io rm en te  co n tra r i a ll’in sta llaz io 
ne delle cen tra li i p iù ’ giovani, 
quelli p iù ’ o r ien ta ti a sin istra e i 
m eno is tru iti. I paesi in  cui queste  
sono p iù ’ d iffuse (F ranc ia , G ran 
B retagna e Belgio) sono  quelli che 
le am m etto n o  con m eno  riserve. 
In cifre, il 38 % degli eu ro p e i in 
te rro g a ti ritengo no  che “vale la 
p e n a ” di p ro d u rre  e le ttr ic ità ’ d i o- 
rigine nuc leare , m en tre  il 37  % di
ce che “ vi sono rischi in acce ttab i
li” . In un  analogo sondaggio del 
1978, i p rò  erano il 44  % e i co n 
tro  36% . La d ifferenza co m prend e  
sia co lo ro  che g iud ican o  l ’argom en
to  senza in teresse, sia quelli che 
n o n  hann o  o n o n  vogliono m an i
festare  u n ’op in ione.
R isp e tto  al sondaggio del 1978, il 
calo pe rcen tu a le  m assim o di chi 
dice “ ne vale la p e n a” si e ’ avu to  
in  G ran B retagna e Italia, m en tre  
in  F ranc ia , G erm ania e O landa il 
nu m ero  d i ch i ac ce tta  l ’energia e- 
le ttro n u c lea re  e ’ au m en ta to .

e r r a t a  c o r r i g e
Le p a rtite  d isp u ta te  dagli U n der 11 
de ll’APIA sono in  e ffe tt i  14 e n o n  
26 com e r ip o r ta to  a pagina 8 dell’ 
ed izione di N uovo Paese del 2 /9 /8 3  
(p a r tite  v in te  12, pareggiate 2).

ROM A — Il sindacato  un ita rio  
(fed eraz io ne  C G IL-C ISL-U IL) ha 
ch iesto  al p res iden te  del Consiglio, 
B e ttino  Craxi, d i po rre  il p ro b le 
m a de ll’occupazione  al cen tro  del
la po litica  governativa. La richie
s ta  del s in dacato , fo rm u la ta  in una 
fase che d ov rà’ co nsen tire  al go
verno di p red ispo rre  le basi p e r il 
co m p le tam en to  della m anovra e- 
co nom ica  in iz ia ta  tre  g iorni fa con 
i p rim i “ tag li” al defic it pubblico  
in  m ateria  p revidenziale, co incide 
con un  period o  difficile per l’oc
cupazio ne  industria le , m inacciata 
da una co nsis ten te  o n d a ta  di licen-

ROM A — T oni Negri, il leader 
d e ll’A u to no m ia  e d e p u ta to  radica
le a cu i il P arlam en to  ha revocato  
l ’im m u n ità ’ p a rlam en ta re  e d i cui 
ha au to riz za to  l ’a rresto  il 21 se t
tem b re  si e’ rifug iato  in F rancia, e- 
sp a triand o  via m are.
Negri e ’ accusato  di gravi rea ti nel
l ’am b ito  d e ll’inch iesta  sul te rro ri
sm o ed era s ta to  scarcera to  in se
g u ito  alla sua elezione nelle liste 
radicali.
L’eu ro p arlam en tare  radicale Em
m a B onino ha a ffe rm ato  : “ Negri 
ha fa tto  bene  ad andarsene, so p ra t
tu t to  se lo  ha fa tto  per lanciare al
l’estero  una  cam pagna in te rn az io 
nale c o n tro  la d e tenz io n e  preven
tiva in Italia. Se si fosse fa tto  arre
stare  - ha aggiunto Em m a B onino  - 
la cam pagna sarebbe fin ita  sub ito . 
O rganizzerem o in  varie sedi in te r
nazionali, a S trasburgo, L ondra  o

ROM A — Si va es ten d en d o  a m ac
ch ia d ’olio nelle carceri ita liane  la 
p ro te s ta  dei d e te n u ti  che a ttu an o  
uno  sc iopero  della fam e co n tro  il 
sistem a legislativo v igente in m ate
ria ca rceraria  e ch ied on o , in p a rti
co lare , la ridu z io n e  dei te rm in i di 
carcerazione preventiva. Sui circa 
4 0m ila  d e te n u ti in  Italia si calcola 
che alm eno  27m ila siano in a ttesa  
di giudizio.
Le carceri nelle quali viene a ttu a to

ziam en ti nella siderurgia e in  altri 
co m p arti p rod u ttiv i.
Il governo C raxi, in sostanza , e ’ 
preso tra  due  fuoch i: da una parte , 
gli im pegni co m u n ita ri im po ngono  
u na serie d i riduzio n i de ll’o ccupa
zione e una r is tru ttu ra z io n e  nelle 
az iende siderurgiche; da ll’altra , i 
sindacati, appoggiati dalle am m ini
straz io n i locali (com uni, province 
e reg ion i) ch iedon o  il b locco delle 
in iziative che possono  p ro d u rre  d i
soccupaz ione e p ro p o n g o n o  che il 
governo p rom uova un  nuovo  ne
goz ia to  in sede C E E .

Parigi una  serie d i conferenze  stam 
pa per denunciare da ll’estero  q u e
sto  gravissim o p ro b lem a” .
In ta n to  e ’ s ta to  p resen ta to  alla Ca
m era il p ro g e tto  d i legge del gover
no  sulla riduzione della d u ra ta  del
la carcerazione preventiva , basato  
su ll’unica p ro po sta  finora a ll’o rd i
ne del g io rno , quella  p resen ta ta  
dai d e p u ta ti co m u n is ti Spagnoli, 
M annuzzu , V io lan te  ed altri. La 
p ro p o sta  di legge del PCI p rop o n e , 
o ltre  alla ridu z io n e  dei te rm in i di 
carcerazione preventiva, alcune 
no rm e per tu te la re  la lib e rta ’ dell’ 
im p u ta to , e per m eglio defin ire i 
rap p o rti fra pubb lico  m in istero  e 
g iudice is tru tto re . La p rop o sta  di 
legge disciplina in  m o d o  diverso 
d a ll’a ttu a le  la m a teria  della co m u 
nicazione giud iziaria, facendo  sal
va la necessaria riservatezza delle 
prim issim e indagini.

il digiuno sono adesso u n a  sessan
tina , m a in a lcun i casi la situazio
ne rischia d i aggravarsi p e rch e’ alla 
p ro tes ta  dei d e te n u ti si e ’ aggiunta - 
com e nel carcere di San V itto re  a 
M ilano - quella dei m edici.
In gran p a rte  delle carceri dove 
viene a t tu a to  lo  sciopero  della fa
m e i d e te n u ti  si r ifiu tan o  anche di 
acce tta re  pacchi d i generi alim en
ta ri re ca p ita ti lo ro  da i fam iliari.

Concentrazione 
delle testate

Nel 1980 il governo libera le  del 
V ic toria  aveva co m m ission ato  u n  
inch iesta  sulla co n cen traz io n e  de l
la p ro p rie tà ’ dei m ezzi d i in fo rm a
zione nel V ictoria, n o ta  a p p u n to  
com e N orris Inquiry . A co n c lu 
sione de ll’inch iesta , la com m issio
ne in carica ta  p ropo se al governo 
s ta ta le  di is titu ire  un  organism o 
incarica to  di in te rven ire  per ev ita
re l ’u lte rio re  co n cen traz io ne  delle 
te s ta te , secondo  0 princ ip io  che 
u n a  co n cen traz io n e  in ta l senso e’ 
co n tra ria  a ll’in teresse pu b b lico , a 
m eno che n o n  si d im o stri a ltr i
m en ti. Q uesta p ro p o sta  scaturiva 
dalla co n sta taz io n e  fa tta  dalla 
com m issione che la co n cen traz io 
ne della p ro p rie tà ’ dei m ezzi d i in 
fo rm azione riduce la d iversità’ del
le in fo rm az ion i e delle o p in ion i di 
cu i il pub b lico  p u ò ’ venire a co n o 
scenza e au m en ta  il p o te re  d i p o 
ch i d i in flu en zare  le o p in ion i del 
pub b lico . Q uesta  p ro p o sta , t u t t a 
via, n o n  venne a d o tta ta  dal gover
no  liberale d i allo ra , e neanche dal 
governo laburis ta  di oggi.

Lo stesso M acD onald propose 
allo ra alla com m issione d ’inch iesta  
(a ti to lo  personale, p o ic h é ’ n o n  gli 
fu  co n se n tito  di farlo  a nom e di 
“ T he Age” ) che si ad o ttasse ro  le 
m isure necessarie per lim ita re  la 
co n cen traz io n e  della p ro p r ie tà ’ 
dei “ m e d ia” . La sua decisione di 
vendere le 770 m ila az ion i della 
Sym e e ’ in  co n trad d iz io n e  con 
qu esta  sua p reced en te  presa d i p o 
sizione e ind ica com e per i p ro 
p rie ta ri dei g iornali c iò ’ che co n ta  
m aggiorm en te sono  i dollari.

Il ru o lo  dei giornali e dei “ m e
d ia”  in  generale neila no stra  socie
t à ’, che im plica u n  a ttegg iam en to  
responsabile verso il p ub b lico , e 
d u n q u e  ap e rtu ra  e accesso ai vari 
p u n ti d i vista, e ’ in co n trad d iz io n e  
con la co ncen traz ion e  della p ro 
p rie tà ’ dei m ezzi di in fo rm azione. 
Per co n tra s ta re  qu esta  ten d en za  i 
governi sia federale che sta ta li d o 
vrebbero  fare p ro p rie  le p ro p o ste  
della N orris Inqu iry  e incoraggia
re, a ttraverso  o p p o rtu n e  agevola
zioni, co lo ro  che vogliono dar vita 
a nuovi g iornali, com e succede in 
diversi paesi eu ropei.

Pensioni
nim a di 15 anni. Per q u a n to  ri
guarda le m od ifiche ap p o rta te  alle 
pension i di inva lid ità’, e ’ da no ta re  
che se u n a  persona (si bad i che si 
parla di red d ito  personale e non  
fam iliare) percepisce un  red d ito  d i 
900  m ila lire al m ese o ltre  la pen
sione, ev id en tem en te  svolge un 
norm ale lavoro , per cui d iffic il
m en te  p o treb b e  essere co nsid era ta  
invalida.

A nche pe r q u a n to  riguarda l’in 
teg razione al m in im o della pensio
ne, questa  in tegrazione era previ
sta com e m isura d i sostegno del 
red d ito  p e r evitare livelli d i pover
tà ’ in sosten ib ili, e in q u esto  caso 
ap pare  g iustificata  la no n  co rre 
sponsione  della q u o ta  in tegrativa 
in  presenza di un  co n sis ten te  red 
d ito  personale  ex tra .

D e tto  q u esto , tu tta v ia , e ’ evi
d en te  che le m isure n on  c o stitu i
scono  u n a  rifo rm a del sistem a 
pension istico  ita liano , m a p iù ’ che 
a ltro  il ten ta tiv o  d i risparm iare 
soldi dove si p u ò ’ e com e si p u ò ’ 
(n o n  ce rto  fra i p en sio n a ti d ’o ro ), 
senza in taccare  le cause fonda- 
m en ta li del defic it e della conse
guen te  inefficienza de ll’INPS, e 
c io è’ l’esistenza d i ta n t i  regim i 
pension istic i privilegiati e l ’a t t r i
buz ione all’INPS di u n a  m iriade di 
co m p iti d i assistenza senza una 
su ffic ien te  co p ertu ra  finanziaria.

N on e ’ difficile  p revedere che 
le nuove m isure n o n  risanerann o  il 
bilancio d e ll’INPS (com e le m isure 
a d o tta te  dal governo H aw ke in 
cam po  pensio n istico  n o n  risolve
ranno  la q u estio ne  d i u n a  g iusta 
ed adeguata  pensione p e r  tu t t i  in  
A ustralia). Se si co n tin u a  in  q u e
sta d irez ione , in  fu tu ro  m agari si 
tag liera’ da qualche a ltra  pa rte , e- 
v itando  p e ro ’ d i arrivare a u n  si
stem a pension istico  di ca ra tte re  
progressivo, dove chi guadagna di 
p iù ’ paghi di p iù ’, e dove l ’assis
ten za  abbia u n a  sua co p ertu ra  fi
nanziaria  separa ta , p iu tto s to  che

p re ten d ere  che venga spesso finan 
ziata dai c o n trib u ti pensionistic i.

Congressi
sulle q u estio n i di fon do  con p ro 
gram m i specifici che valorizzino le 
c a p ac ita ’ um ane.

Gli im m igrati g iun ti co n  l ’eso
do degli ann i ‘50 e ‘60 , oggi vedo
no  d im inu ire  le o p p o r tu n ità ’ e le 
speranze di un  fu tu ro  “ s icu ro” ; 
d opo  aver lav o ra to  e co n trib u ito  
allo sviluppo e al benessere di q u e 
sto  paese, vedono  pu re  scom parire  
le p ro spettiv e  p e r il fu tu ro  dei lo 
ro  figli.

E cco p e rc h e ’ la F IL E F  si e ’ im 
pegnata  fin  dal 1975 a svolgere un 
lavoro nei se tto ri: 1 A ssistenza 2)i- 
s tru z io ne  3) occupazione  4 ) discri
m inazione 5) d iffusione della cu l
tu ra  e lingua ita liana. Q uesti s e tto 
ri co stitu isco no  le basi essenziali 
per far crescere ed elevare il livello 
di vita degli im m igra ti, facendoli 
partec ipare  alle scelte p o litiche , al
le m an ifestaz ion i cu ltu ra li, alla vi
ta sociale.

Il congresso si p o rrà ’ l’o b ie ttivo  
di analizzare l ’a ttu a le  situazione 
sociale e politica  de ll’A ustralia per 
in travedere e indiv iduare i cam pi 
in cui la F IL E F  d o v rà’ im pegnarsi 
in fu tu ro , in  co llaboraz ione  co n  le 
forze d em o cratich e  e progressiste 
p resen ti nella so c ie tà ’ au straliana.

In partico lare  verranno analiz
za ti i p rob lem i dell’em igrazione 
nei suoi m aggiori a spe tti d ’oggi, 
com e :
1) la crisi au stra liana , sue ca ra tte 

ristiche e ripercussion i;
2) la cu ltu ra , l ’in fo rm az io ne  ^ d ’

occupazione , basi e s s e n z i a l i »  
una vera in teg razio n e;

3) il rap p o rto  tra  i giovani e la so
c ie tà ’, l ’id e n tità ’ cu ltu ra le  e la 
lo ro  partec ipaz ion e nella socie
tà ’.
O ltre  alla presenza del segreta

rio generale della sede di R om a, 
D ino Pelliccia, in te rv e rran no  il

CONGRESSO FILEF 
DI SYDNEY

SABATO 1 OTTOBRE 
Casa d ’Italia 

2 Mary Street Surry Hills 
ore 3 - 6 pm..

DOMENICA 2 OTTOBRE 
Circolo “ Fratelli Cervi”

117 The Crescent Fairfield 
secondo piano, 10 am - 5 pm.

TEM I
•  scuola, cultura, informazione
•  sindacati e immigrati
•  condizione delle donne
•  seconda generazione e pro

spettive della comunità’ 
italiana

•  strutture e associazionismo 
nella comunità’ italiana

-S F L g 'N o c tS O - .
Ab i t o  d a  c-eKais-icsiaiA__

- , I U  i e T A  —
U l t ic^o tAobcuuo..

Proposta di legge comunista 
sulla carcerazione preventiva

Si estende lo sciopero della 
fame nelle carceri italiane

L O N & 0  £ LA P 2

COWjir

Il segretario nazionale della 
F IL E F  D ino Pelliccia

m inistro  degli A ffari E tnici, o n ^ .  
Sum ner, il C onsole d ’I ta lia ,P ao lo  
Massa, il segretario  del T rades and 
L abou r C ouncil del Sud A ustralia , 
Jo h n  Lesses,e n um erosi opera i, gio
vani e anzian i che p resen te ran no  
le lo ro  p ro p o ste  e le lo ro  esperien
ze accum u late  sul p o s to  d i lavoro , 
in fam iglia ecc. D ino Pelliccia av ra’ 
in o ltre  u n  in c o n tro  con i giovani 
presso le due un iv ersità ’ di A delai
de.

Il congresso d o v rà ’ esprim ere 
quel co n trib u to  necessario  per ini
ziare la s trada d e ll’in teg razion e, in 
cui siano vivi e p resen ti i valori 
cu ltu ra li, le cap ac ita ’ dell’indivi
duo  a beneficio  di a ltri individui, 
la difesa e il ricono sc im en to  dei 
d iritti d i tu t t i  gli ab itan ti di que
sto  paese.

Per u lte rio ri in fo rm azion i, ri
volgersi alla F IL E F  di A delaide, 
28 E bor Ave., Mile E nd, tel.
352 3584 .
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Mare inquinato, prezzi alle stelle: calano drasticamente le presenze

Oro in Calabria? Certo che c’è. 
È il turismo, ma lo buttano via

CATANZARO — Dati u fficiali ancora non ce ne sono. Agli uffici regionali dell’as
sessorato al turismo non sanno che rispondere. Ma V andamento, Il *trend>, come 
si dice in gergo, alcune cifre parziali di particolari zone della regione parlano un lin
guaggio chiaro: la stagione estiva In Calabria si sta chiudendo con un calo di presenze rispetto all’anno scorso. C’è chi parla del 10-15% in meno, chi s ’azzarda ad andare più In là.Ma un dato sembra assodato: a luglio ed agosto di tu risti che stanno in Calabria se ne sono visti di meno  dell'82. Forse 1 bilanci delle varie strutture, alberghi, camping, negozi, non saranno tanto negativi, visto che al calo delle presenze si è risposto con un vertiginoso aum ento del prezzi. Ma 11 fatto negativo resta, anche se occorrerà disarticolarlo (nel campeggi, ad esemplo, si è resistito di più, mentre  un tracollo l ’ha avu to li mercato delle case In fitto). E con le partenze degli ultim i ritardata ri dalle spiagge del Tirreno e dello Jonio o dalle montagne della Sila è opportuno far partire anche un primo m om ento di riflessione su come il turismo In questa parte d ’Italia faccia segnare ormai da diversi anni una lenta, ma Inesorabile flessione, pur restando su cifre assai elevate.Eppure la Calabria è forse una delle poche regioni del paese che ancora richiama per grandi bellezze naturali, paesaggi ancora incontaml-

«tl, mitezza del clima, and! flussi turistici, dalle sse regioni del sud (pensiamo solo alla Puglia, alla Campania e alla Sicilia) hanno scelto ormai da anni la Calabria come m eta delle tradizionali ferie d ’agosto, In mare come In montagna.Ma quello che manca è 1' organizzazione vera e propria del turismo, una politica

La stagione si chiude con un pesante saldo negativo 
Sul banco degli imputati la mancanza di una politica di settore L’assalto al territorio L’assenza totale di spettacoli
di settore capace di dare ordine e incentivare una ricchezza enorme. E  così si assiste all’assalto Incontrollato al territorio, alla distruzione — per ora, per fortuna, lim itata — dello stesso paesaggio, alla caotica gestione del venti giorni •caldh a cavallo di ferragosto che dovranno  poi fruttare un Intero anno e a zone Invece com pletam ente trascurate, sottoutlllzzate  e marglnallzzate, come lo Jonio.I  fenom eni sono preoccupanti: si guardi, ad esemplo, a quello che sta avvenendo  sulla costa tirrenica In provincia di Cosenza, la zona della Calabria senza dubbio più degradata da questo

punto  di vista. Da Praia a Mare ad Am antea, cento chilometri di costa, In pochi an ni è cambiato 11 volto di spiagge e paesi: le costruzioni, la politica delle seconde e delle terze case, del residence, Incentivata da una visione miope e da varie complicità, ha letteralm ente inondato di cem ento chilometri e chilometri di litorale.Ora, a scempio non ancora ultimato, si assiste ad un fenom eno che definire aberrante è poco. A Scalea, nell’ alto Tirreno, solo per citare 11 caso più eclatante, quest'estate si sono accalcati In oltre 150.000 ad agosto, quando 11 paese non fa che 6-7 m ila abitanti d ’inverno.

Case e palazzoni a tre e più  plani non hanno fogne ed acqua, l ’abusivismo dilaga, le strade non reggono più così come 11 depuratore. Addirittura si dorme a turni, In apparta m enti che accolgono magari quindici persone In sole due stanze da letto. Le fogne a cielo aperto sono all’ ordine del giorno e gli scarichi a mare quasi una regola fissa. Le proteste già questa estate di turisti napoletani sono Incominciate a fioccare, molti hanno scritto al giornali locali violente lettere per annunciare che dal prossimo anno non verranno più In Calabria. E 11 fatto  non riguarda solo Scalea.Il mare calabrese — In as

senza di qualsiasi politica di 
programmazione e di gestione del territorio — è sporco 
quasi da per tutto  lungo quel tratto di litorale: l ’aveva denunciato, dati alla mano, In tempi non sospetti l ’assessore provinciale all'igiene, Il com unista Giovanni Dienl

e ad agosto se ne è 
avuta la conferma. Il boom  degli arrivi ha provocato In
fatti u n ’ovvia degradazione ambientale ed oggi se ne pagano i prezzi. Tutto è stato  affidato allo spontaneismo, all’offerta spesso interessata  di grandi speculatori dietro cui non è raro trovare m afiosi e camorristi interessati al

riciclaggio. Interi paesi stan
no ora per scoppiare, mentre  in m ontagna ettari ed ettari 
di boschi sono sporcati da rifiu ti e Immondizie.E  non c ’è solò questo. Mol
ti turisti si sono lamentati per l ’assenza di attrattive, spettacoli, m om enti di sva
go. La Regione anche da questo punto di vista ha fa tto fallimento ancora una volta. Tranne le feste de «l ’Unità• non resta veramente niente al povero turista in cerca di una sera diversa da passare In compagnia. E  poi c ’è il dram m a delle strutture  più elementari carenti, del 
prezzi esagerati (si è arrivati a chiedere tre milioni al m ese per una casa al mare) e tutto 11 resto. Insomm a è veramente una politica da rivedere. Regione, Comuni, Cassa del Mezzogiorno, Com unità  montane hanno un compito non facile per rilanciare il prodotto Calabria nella borsa turistica.Ci diceva alcuni giorni fa un albergatore di Camiglla- tello Silano che tutto som m ato il ricambio di anno in anno del turista finora non ha prodotto in cifra complessiva grandi sobbalzi.Ma fino a quando durerà questo ricambio? E non è più facile Inventare qualcosa e lavorare per cementare 11 flusso turistico in arrivo così come avviene in altre parti d ’Italia (leggi Romagna o Trentino-Alto Adige)? Senza copiare modelli forse Irripetibili In Calabria è chiaro che qualcosa però deve cambiare anche e soprattutto per sfruttare sapientemente le bellezze naturali e coniugare salvaguardia del paesaggio e sviluppo economico In una regione dove di ricchezze se ne vedono per la verità assai poche. Il suo oro, in fondo, la Calabria già ce l ’ha nella ri- sorsa-Turlsmo. È  criminale gettarlo in un mare sempre più Inquinato.

Filippo Veltri

Diminuiscono furti e omicidi ma aumentano le rapine e i casi di violenza carnale
Congiuntura: ombre sugli USA, stasi in Europa e ItaliaROMA — L’Italia dei reati non sembra destina

ta a cambiare molto in questo 1983. Almeno,

«
condo i dati Istat sui primi due mesi dell’an- 
)e  sulla base di un paragone con l’analogo 
mestre del 1982. Variazioni ci sono, ma sono 
contenute. In compenso, continua ad essere al
tissimo, e non è una novità, il numero dei dete
nuti in attesa di giudizio, quasi il 70% dell’inte

ra popolazione carceraria. Ma torniamo ai rea
ti: diminuiscono i furti, gli omicidi e le truffe, 
ma intanto aumentano, sempre in maniera ab
bastanza contenuta le rapine, i casi di violenza 
contro le persone (tra cui le violenze carnali: da 
132 a 176) e i casi di falsificazione. Come dire 
che la malavita si fa più agguerrita e insieme 
più organizzata. Vediamo nel dettaglio le varia
zioni in negativo, sempre considerando il pri
mo bimestre 1982 e lo stesso bimestre del 1983: i 
furti passano da 226 mila a 219 mila, lesioni 
personali da 14 mila a 11 mila, omicidi da 1.235 
a 1.206, truffe da 3.808 a 3.788. Gli «incrementi»: 
rapine da 5.182 a 5.595, violenze da 4.270 a 4.585, 
falsificazione di monete da 2.389 a 2.791. Del 
tutto stazionario il dato sui sequestri di perso
na, comunque alto: 42 casi in entrambi i perio
di. Anche nel campo della giustizia civile le va
riazioni sono del tutto irrilevanti. Prendiamo 
per esempio le richieste di separazione tra co
niugi. Se nel gennaio-febbraio 1982 erano state

7.744, nel primo bimestre di quest’anno sono 
state 7.345, con una diminuzione quindi, del 
5%. Identico discorso per le richieste di sciogli
mento del matrimonio, cioè di divorzio: 2.832 
nei primi mesi dell’82, 2.845 negli stessi mesi di 
quest'anno. Per quanto riguarda l’attività giu
diziaria, i dati forniti dall’Istat (relativi allo 
stesso periodo, naturalmente) dicono questo: 
che la giustizia italiana continua a lavorare 
con lentezza. Nel primo bimestre 1982, su 
661.445 procedimenti «in carico» i Tribunali ita
liani (cui vengono affidate la maggior parte 
delle cause, le altre vanno un Pretura) ne han
no «esauriti», emettendo cioè una sentenza, 
45.489. Nello stesso periodo di quest’anno, su 
737.819 procedimenti pendenti, i Tribunali so
no riusciti a concluderne 49.48ÌS. C’è un incre
mento, nella capacità di emettere sentenze, pa
ri al 9%, ma a fronte di questo bisogna registra
re i decrementi delle Preture e delle Corti di 
Appello: rispettivamente meno 19% e meno 
7%. Decisamente in aumento, ma il dato non è 
nuovo, è il numero delle persone detenute. Alla 
fine del marzo scorso erano 37.773, con un in
cremento, rispetto allo stesso mese dell’anno 
precedente, del 17,8%. Resta pressocché costan
te il rapporto tra numero di detenuti in attesa 
di giudizio e quelli già condannati, un rapporto 
decisamente a favore dei primi, altra prova del
la inquietante lentezza della giustizia italiana.

ROMA — I dati resi noti sull’andamento 
della congiuntura mostrano che per tutta la 
prima parte dell’anno si è prodotta una di
vergenza Europa-Stati Uniti nell’andamento 
della produzione e del reddito e che negli ulti
mi due mesi, quando si è. delineato un accen
no di ripresa in Europa, dagli Stati Uniti sono 
cominciati a giungere i segnali di un rallen
tamento. Questa divergenza appare ancora 
più accentuata a sfavore dell’Italia.

Nel dieci paesi europei aderenti alla CEE la 
produzione industriale è diminuita dello 
0,4% in giugno. Se prendiamo l’intero trime
stre aprile-giugno, che è stato indicato come 
11 punto di svolta della lunga recessione In
ternazionale, vediamo che la produzione ma
nifatturiera della CEE è aumentata dello 
0,1% mentre quella degli Stati Uniti saliva 
del 4,2%. In questo trimestre la Germania ha 
registrato una ripresa dello 0,7% ma Italia ed 
Inghilterra hanno registrato un calo ulterio
re.

La divergenza nelle tendenze congiuntura
li Europa-USA segna un notevole cambia
mento. Nei tre anni di recessione, i livelli di 
produzione erano scesi in misura diversa ma 
contemporaneamente sulle due sponde dell’ 
area economica euro-atlantica. Vi si era vista 
una nuova prova dell’alto livello raggiunto 
dall’integrazione delle economie e, quindi, 
della «anormalità» di qualsiasi tentativo di 
impostare su basi nazionali o continentali 
una politica di rilancio. Ora si ha la confer
ma, invece, che il parallelismo nella recessio
ne era il risultato di una specifica combina
zione politico-economica; gli Stati Uniti sono 
ripartiti da soli lasciando l’economia europea 
al palo. In agosto l’economia statunitense ha 
rallentato, senza nemmeno avere intaccato il 
grosso della disoccupazione, rimasta al 9,5% 
delle foze di lavoro: sarebbe veramente grave 
se questo rallentamento dovesse influire, in 
qualunque modo, a ritardare nuovamente 
autonome decisioni di rilancio in Europa. La 
ripresa statunitense, bene o male, tra sei me
si mentre quella dell’Europa deve ancora 
partire.

I dati sull’andamento del commercio este
ro dell’Italia nei primi cinque mesi confer
mano quanto duramente la depressione del

mercato mondiale abbia agito nell’abbassare 
il livello della domanda per l’industria italia
na. Finora erano stati forniti soltanto dati «in 
valore», ancora blandamente positivi; «in 
quantità» le importazioni si sono ridotte del 
6,4% nei primi cinque mesi e del 17,6% nel 
mese di maggio; le esportazioni si sono ridot
te del 2,6% per i cinque mesi e del 7,9% a 
maggio.

Il parallelismo nelle riduzioni riflette il fat
to che una parte delle importazioni è costi
tuita da materie prime e semilavorati per 1* 
industria. Negli scambi Italia-Stati Uniti, per 
i quali ci si aspettava un incentivo dal caro- 
dollaro, si è registrata una riduzione «in valo
re» sia per le esportazioni (meno 0,9%) che 
per le importazione (meno 12,9%).

Il regresso dell’industria è dimostrato dal 
persistere della tendenza a non sostituire la 
manodopera che esce, per limiti di età o altre 
ragioni, nelle grandi industrie: per i primi 
quattro mesi dell’83 l’industria chimica regi
stra «uscite» di lavoratori del 9 per mille ed 
^entrate» del 3,4 per mille; nell’industria dei 
mezzi di trasporto le «uscite» sono state del
7,2 per mille e le «entrate» del 2,8 per mille. La 
situazione più favorevole si è avuta nell’in
dustria tessile, col 6,7 per mille di «uscite» ed 
il 5,2 per mille di «entrate»; ma la bilancia 
resta sempre negativa.

Con alle spalle un così pesante passivo, si 
prospetta ora una leggera riduzione del tasso 
d’interesse. Le banche italiane sarebbero 
pronte ad abbassare al 18% il tasso primario 
qualora il Tesoro non frapponga ostacoli te
nendo alti i tassi sui propri titoli. Il basso 
livello della domanda di credito dà forza a 
questa propensione. Ci sono però due motivi 
almeno per i quali una limatura dei tassi non 
basta a incoraggiare gli investimenti: 1) l’in
flazione è scesa più del tasso d’interesse il che 
vuol dire, in soldoni, che l’onere reale dei tas
si è elevato; 2) alcune industrie a basso mar
gine di profitto possono accedere al credito 
solo attraverso una manovra che lo selezioni, 
assicurando il loro finanziamento con inter
venti finalizzati. Ed è su quest’ultimo punto 
che si aspettano decisioni.

r. s.

__________ RFT__________
Solleva problemi costituzionali 
l’installazione degli euromissili
BONN — Lo stanziamento 
nella RFT dei nuovi missili 
nucleari statunitensi a me
dio raggio non sarà possibile 
senza un voto specifico-del 
parlamento tedesco per mo
dificare gli accordi che rego
lano lo stazionamento delle 
truppe statunitensi nella Re
pubblica federale di Germa
nia. Questo parere è stato e- 
spresso dal vice presidente 
del gruppo parlamentare 
della SPD ed esperto di pro
blemi giuridici Alfred Èm- 
merlich, il quale ha sostenu
to che l’introduzione degli

euromissili modifica quali
tativamente la presenza mi
litare statunitense in Ger
mania e richiede quindi un 
adattamento degli accordi di 
stazionamento delle truppe e 
addirittura dello statuto del
la NATO.

L’argomento portato da 
Emmerlich mira evidente
mente a contrastare la tesi 
dell’attuale governo cristia
no-liberale secondo cui non è 
necessario sottoporre a di
battito e voto parlamentare 
la decisione di stanziare i 
nuovi missili americani in

Germania alla fine dell’anno 
in caso di fallimento delle 
trattative di Ginevra sugli 
euromissili. Il governo in ca
rica, infatti, considera la de
cisione approvata attraverso 
un voto di fiducia chiesto dal 
precedente cancelliere, il so
cialdemocratico Helmut 
Schmidt, nella primavera 
del 1981 sull’insieme della 
sua politica. Fiducia che fu 
ottenuta grazie al voto della 
SPD e della FDP, ma contro 
la quale votò il gruppo CDU- 
CSU che allora era all’oppo
sizione.

Emmerlich ha preannun
ciato che la commissione 
giustizia del Bundestag sarà 
investita delle questioni giu
ridiche e costituzionali con
nesse con lo stanziamento 
dei nuovi missili nucleari a- 
mericani a medio raggio.
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A New York «Il nome della rosa» è in testa alle classifiche, mentre si affermano i romanzi di Calvino: finora il lettore USA della nostra letteratura conosceva quasi solo DanteDopo Versace e Paolo Rossi 
anche Eco trova 1’America

NEW YORK — Nel secondo dopoguerra sono state varie 
le ragioni della popolarità dell'Italia e delle cose italiane negli Stati Uniti: la ripresa del turismo e il culto dei nostri tesori artistici, 1 film  neorealisti o le com m edie di Mastroiannl e della Wer- tmiiller, la nostra alta m o da, le scarpe di Ferragamo o la scoperta del vino e dei cibi italiani. Ancora poche settim ane fa il "New York Tim es» ha dedicato una serie di articoli ai nostri migliori ristoranti, m entre Dino De

Laurentiis sta abbandonando il cinema per lanciare la nostra cucina.Una cosa che non è mai stata popolare in America è la nostra letteratura, con la sola eccezione di Dante tradotto ed imbalsamato nelle 
università. Un tempo l ’unico scrittore moderno che si sentiva nom inare occasionalm ente era Ignazio Silo- ne, poi ha goduto di un certo  successo la traduzione di •Cronache di poveri am anti» di Pratolinl e di •Cristo si è ferm ato a Eboli* di Carlo

Levi. Anche altri scrittori naturalm ente sono stati tradotti nel dopoguerra, da Moravia a Bassani, da Pavese a Vittorini (che fu a suo  tem po presentato da Hem ingw ay) m a nel complesso  non si parla m olto della letteratura italiana contem poranea. Al di fuori di ristretti circoli intellettuali newvor: kesi i due nom i di autori più  ricorrenti sono piu ttosto  quelli di due giornalisti: Barzini e la Fallaci.Tanto più sorprendente, 
quindi, che da dieci se ttim a 
ne figuri in testa a ll’elenco dei best sellers un'opera in solita com e «Il nom e della rosa» di Umberto Eco. Nella breve descrizione del •New  York Tim es• il rom anzo è definito come *la soluzione del m istero di un delitto avvenuto in un m onastero ita liano del dodicesimo secolo» ed è forse sulla base di questa sintesi accattivante che m olti lettori si sono fatti tentare, anche se la recen
sione pubblicata da Franco Ferrucci su l supplem ento libri domenicale dello stesso  giornale punta  più sul «prestigio» incontestato dell'autore, che viene indicato com e d i leader della cultura  contemporanea italiana» e com e  «iipiù im portante rappresentante della semiotica dopo la m orte di Roland  
Barthes».

Il lancio del libro di Eco ha avuto pressappoco le stesse caratteristiche del 
lancio di altri rom anzi popolari di successo, ma in questo caso l'attenzione è stata  rivolta principalm ente al m ondo accademico e in te l
lettuale, a cominciare da quello della >New York R evie w o f Books» dove la recensione è stata affidata addirittura al noto biografo di Joyce, R ichard Eli m an. Lo stesso editore Harcourt Brace gode dì una particolare reputazione data la figura 
di Helen W olf che, insiem e al m arito  ora scomparso, dette vita m olti anni fa a questa impresa editoriale fortem ente influenzata dalla form azione europea dei suoi due promotori. Bisogna sottolineare, in fa tti, che quando si parla di best seller in questo caso ci si riferisce alle centom ila copie della e- dizione rilegata, e costosa, che hanno fatto  scattare la bilancia del successo.Saranno le vendite in •paperback», dove ormai si parte da uno a due m ilioni di copie, che stabiliranno più  tardi se •Il nom e della rosa» sia riuscito a raggiungere 
anche un pubblico più  vasto 
di quello accademico e letterario americano che, al pari di quello europeo di cui su bisce spesso l ’influsso, è per ora il responsabile principa

le dell'afferm azione del li
bro.Più graduale ma più soli
da, Invece, sembra la recente scoperta di Italo Calvino che proprio in questi giorni contende ad Eco — seppure in altre form e — la palm a  del successo. Sono lo stesso  
editore e lo stesso traduttore di Eco, William Weaver, al
l ’origine del lancio di Calvino, che ci scruta con piglio  m efistofelico dalla copertina dell’ultim o num ero di • Vanity Fair», una rivista  fam osa negli anni Trenta che cerca adesso di ritornare in vita. Contem poranea
m en te un racconto dello scrittore p iem ontese com 
pare questa settim ana sul •New Yorker» chq, se non 
andiam o errati e con la sola eccezione di Antonio Barolini, non aveva m ai ospitato  narratori italiani fino ad og
gi-Perfino il >New York T im es M anzine»  ha dedicato, poco più  di un m ese fa, un lunghissim o ritratto a Calvino definito dallo scom parso romanziere John Gar- dner «il più  brillante scrittore italiano contem poraneo». Alcuni anni fa Gore Vida/ gli aveva dedicato un lungo saggio sulla «New York  Re
vie w o f Books» nel quale 
sembrava giungere alla 
stessa conclusione. E  ancora recentem ente interrogato

dalla televisione parigina su  quale fosse il più im portan
te scrittore francese del m o m ento, Vidal ha di nuovo risposto con malizia: Italo Calvino.

Nei prossim i m esi Harcourt Brace pubblicherà a l
tre due scelte di racconti di Calvino ma anche la raccolta famosa delle fiabe italiane sta  avendo il suo revival 
nella edizione economica da poco ristampata. Sono le 
fiabe, in realtà, che hanno  principalm ente richiamato  l’attenzione dei critici e del pubblico sullo scrittore ita liano pochi anni fa; e sia per lui che p er  Eco vale forse anche una certa riscoperta del Medio Evo che impegna  
storici autorevoli come Barbara Tuchm an o scrittori di rom anzi neogotici m olto di moda.

Q ualunque siano le cause dell’a ttua le  interesse per  Eco o Calvino è da registare com unque l ’ingresso dell letteratura italiana nella sta dei nostri prodotti di successo anche se in questo caso si tratta di due imprese che in realtà sono poco rappresentative della nostra tradizione narrativa nazionale e, forse proprio per la loro insolita natura, si sono rivelate più  facilm ente e- sportabili.
Gianfranco Corsini

Crisi economicaNon è vero che la sinistra non ha risposte
La crisi che Investe attualmente 

tutti I Paesi dell’Europa occidenta
le ha le sue radici nel modo con il 
quale sono organizzate le nostre po
litiche e le nostre società, e nell’a- 
slone incontrollata delle forze del 
mercato globale che determina la 
ripartizione intemazionale delle fi
nanze e della produzione. La crisi si 
manifesta con una prolungata re
cessione economica, un’alta e crescente disoccupazione, disugua
glianze profonde nella distribuzio
ne del reddito, della ricchezza, delle 
opportunità e del potere e con il ri
dimensionamento delle conquiste 
sociali ottenute negli anni del do
po-guerra.

Se la sinistra vuol dare una ri
sposta concreta alla crisi deve anzi
tutto ribadire la necessità di un 
pianificazione e redlstrlbuzlone a 
livello nazionale. Come minimo lo 
Stato «deve» controllare determina
ti punti-chiave dell’economia. Deve 
controllare I mercati monetari per 
garantire 1 fondi destinati alla spe
sa sociale, agli investimenti e all’e
spansione economica, e al tempo 
stesso per prevenire le fughe di ca
pitali su larga scala e il pericolo di 
un crollo del tasso di cambio e di 
crisi finanziaria. Deve inoltre eser
citare un controllo sugli investi
menti per garantire che essi si diri-

no In quantità sufficiente verso 
eree dove la necessità di infra
strutture sociali è maggiore. Deve 

pianificare 11 commercio per evita
re squilibri nella bilancia dei paga
menti e per Impedire che siano le 
forze di mercato intemazionali a 
determinare ciò che deve essere 
prodotto nazionalmente o importa

to, e quale debba essere il livello del salari reali per assicurare che la produzione nazionale sia competitiva su i mercati mondiali. Deve soprattu tto  garantire che lo sviluppo economico corrisponda al bisogni sociali e che i suoi benefici vengano equamente distribuiti a ll’interno  della società.Ma i richiami ad u n ’azione a livello nazionale non bastano. La sinistra deve anche accettare ed anzi sottolineare la necessità di una collaborazione intem azionale e di un’ azione com une fra diversi Paesi se si vogliono attuare i principi socialisti e superare con successo la crisi. Senza una cooperazione in tem a zionale le forze del mercato globale bloccheranno le iniziative nazionali. Nessun Paese può semplicemente considerarsi al di fuori dalle politiche internazionali e dai mercati mondiali quando il commercio incide per una parte sostanziale delle sue entrate e della sua spesa nazionale, quando l ’accesso alle risorse esterne di credito è essenziale, e quando i servizi di sicurezza e le forze arm ate dell’Occidente sono 
così strettam ente integrate.Gli insuccessi subiti dal governo M itterrand in Francia ci devono far ricordare che ci sono forze internazionali che possono bloccare una strategia radicale di risanamento  ed imporre un programma di austerità che dia priorità agli obiettivi finanziari. Ma il governo M itterrand è solo uno di una serie di governi europei che hanno subito a- nalogo destino. Una riforma dell’ ordine economico e politico internazionale è essenziale perché stra

tegie radicali a livello nazionale possano consolidarsi. Altrimenti la pressione esterna continuerà ad a- limentare le resistenze interne al cambiamento e ad impedire che si faccio alcunché In qualunque paese europeo.Ci sono due campi nei quali la cooperazione internazionale è più  vitale. Per prima cosa ogni governo ha bisogno di accedere alle fonti e- sterne di credito per fronteggiare i deficit commerciali e /o  le uscite di valuta. In assenza di ciò nessun tipo di controllo sul commercio e sul sistem a finanziario interno potrà rimuovere completamente la m inaccia di un collasso nei tassi di cambio e di un crisi finanziaria. È  perciò essenziale per igoverni europei che abbiano gli stessi orientam enti, siano o non siano socialisti, sviluppare un m utuo  supporto finanziario per l ’espansione economica, e premere perché il «Sistema monetario europeo» sposti le sue scelte da obiettivi puram ente m onetari a obiettivi più reali quali la diminuzione della disoccupazione. Lo scopo finale deve essere quello di un nuovo sistema internazionale di pagamenti con la cooperazione fra governi di tutto il mondo per regolare i m ovim enti di capitale, decidere i tassi di cambio, e assicurare disponibilità sufficienti di crediti. In  altre parole si tratta di sottrarre il controllo dei flussi m onetari mondiali alle grandi banche private americane ed europee e di ristabilire in qualche modo il plano originale di Bretton Woods per il controllo delle monete da parte di governi, banche centrali e FMI. Il 
«libero» mercato monetario m ondiale rende instabile l ’Intera economia internazionale. Non lascia gli Stati liberi di decidere le loro priorità o di cercare i mezzi per raggiungere i propri obiettivi.La riforma della finanza internazionale non è u n ’impossibile speranza. C’è in tutto il mondo una diffusa insoddisfazione per l ’a ttuale caotico sistema. La sinistra deve condurre una campagna per cam biarlo e governi, partiti, sindacati di tutta Europa devono denunciare come l ’attuale sistema finanziario conduca ad una competizione sfrenata degli uni contro gli altri, m ettendo i Paesi poveri contro quelli ricchi, dividendo politicamente il mondo, promuovendo la vendita di

arm i e la minaccia di guerre.Se una riforma di questo tipo fosse davvero intrapresa, essa darebbe ai governi nazionali fiducia e possibilità di perseguire politiche di e- spansione, dando la priorità alla lotta alla disoccupazione e al raggiungim ento di altri obiettivi sociali. Politiche di questo genere possono essere solo di m utuo  beneficio per i Paesi europei e il loro sviluppo su larga scala è la condizione necessaria per un’effettiva uscita dalla crisi.Ma la riforma della finanza in ternazionale non è sufficiente di per sé a ottenere questo scopo. Deve essere accompagnata da una ristrutturazione del commercio e della produzione per assicurare che le esigenze di sviluppo dei diversi Paesi e regioni possano essere soddisfatte senza che insorgano problemi insormontabili di bilancia dei pagamenti. Il secondo campo nel quale la cooperazione internazionale è indispensabile è, perciò, quello della legittimazione della pianificazione del commercio. La sinistra deve riuscire a stabilire il principio che tu tti i Paesi hanno il diritto di intervenire nel com m ercio per assicurare che le importazioni siano ad un livello compatibile con le priorità nazionali. Tutti i Paesi dovrebbero essere in grado di proteggere le loro industrie contro le forze del mercato globale e di pianificare lo sviluppo della loro e- conomia senza essere costretti da pressioni esterne.Purché 1 controlli sulle importazioni o le politiche di protezione in dustriale non vengano usate per o ttenere un surplus della bilancia commerciale di un Paese, essi non saranno dannosi per gli altri Paesi presi insieme. E  se i commerci verranno pianificati rispettando i bi
sogni dei settori, delle regioni e dei Paesi più deboli, tutto  ciò andrà a beneficio del progresso e dello sviluppo economico del resto del m ondo. Non è l ’intervento contro le forze di mercato ad essere nocivo per lo sviluppo, ma la discriminazione contro 1 deboli e le politiche di austerità adottate in sostituzione della pianificazione commerciale.. Un danno reale ad altre nazioni avviene non p erle  politiche industriali o protezionistiche, ma  a causa delle politiche deflattive che diventano

dei

necessarie in assenza di protezione. Sono queste politiche combinate con la ricerca di surplus com m erciali ad essere responsabili della recessione generalizzata che oggi a ffligge l’Europa.Bisogna dunque tendere a un sistem a di negoziati fra nazioni e continenti che sostituisca il libero commercio o le guerre commerci, per evitare che le politiche di spansione e di redistribuzione de, reddito si scontrino con ostacoli finanziari permanenti di fronte a modelli commerciali e produttivi che restano incompatibili con le priorità sociali.Si tratta di progetti a lungo termine, non a breve termine. Sono e- lem enti cruciali di una risposta duratura alla crisi e all’alto livello di disoccupazione che l ’accompagna. Finché non si progredirà verso il raggiungimento di un sufficiente  livello di cooperazione internazionale la sinistra deve riconoscere che l’obiettivo di una rapida crescita economica che renda più facile ridurre la disoccupazione ed investire in attività sociali rimane difficile da conseguire. Questo riconoscimento deve indurre a sottolineare ancor più la necessità di una redistribuzione del reddito nel contesto di una crescente pianificazione economica. Sebbene le circostanze nazionali e regionali siano diverse tra loro, m olti temi com uni possono essere individuati per mettere in evidenza lo scopo comune del superamento della crisi in Europa. Tra questi, sono gli obiettivi dell'occupazione, di una redistribuzione del reddito, di più alti livelli di sicurezza sociale, della protezione dell’am biente, del miglioramento delle condizioni di vita e di una crescente partecipazione alle decisioni.Perché un simile programma o ttenga consensi è di vitale importanza aumentare la consapevolezza sociale degli effetti della crisi, di focalizzare l ’attenzione sulle vittim e  della crisi, di m ettere in luce la natura e il livello delle privazioni che essi subiscono e di sottolineare il danno incommensurabile causato dal cieco operare delle forze che dom inano il mercato.
Francis Cripps 

Terry Ward
dell’Università di Cambridge

Italo Calvino



Nuovo Paese — 30 settembre 1983 — Pagina 11

Mario Rossetti ha vissuto m olto tempo negli Stati Uniti; passa quattro mesi all'anno tra Princeston e la California e se non fosse
“visceralmente torinese”, avrebbe ceduto alla tentazione di non fare le valigie del ritorno.

Quelle sei bombe nucleari in fondo
TORINO — Questa intervi
sta inizia con una storia allu
cinante, che è stata riferita 
da un fisico di Cambridge, 
degno della massima consi
derazione. Lo scienziato è ve
nuto a conoscenza di due fat
ti, accaduti durante 11 con
flitto delle Falkland. Il pri
mo. A causa di un incidente, 
caddero in mare due elicot
teri inglesi, muniti di quattro 
ordigni nucleari. Si trattava 
di piccole bombe, di quelle 
che vengono definite armi di 
teatro. Il secondo episodio. 
Quando gli argentini colpi
rono l’«Invinclble», si seppe 
che sulla nave c ’erano due o 
più bombe nucleari, questa 
volta più grandi, che gli in
glesi cercarono poi di recu
perare, senza alcun successo. 
Conclusione: sul fondo dell’ 
Atlantico si trovano almeno 
sei bombe nucleari inesplo
se. E, naturalmente, 11 gover
no inglese tacque allora e se
guita a tacere oggi.

Siamo in corso Duca degli 
Abruzzi, al Politecnico di To
rino, una delle istituzioni più 
prestigiose per la produzione 
di «quadri tecnici» e di inge
gneri del paese. Alla fine di 
un lungo corridoio di mar
mo, disadorno, e poi di un al- 
tr^troviamo, al dipartimen- 
t^fe’ fisica, 11 piccolo studio 
drelario Rasetti, che qui in
segna meccanica statistica. 
Schivo, sempre sorridente, 
Rasetti, con 1 suoi quarant’ 
anni o poco più, è già nella 
fisica un nome di richiamo. 
Ha vissuto molto tempo ne
gli Stati Uniti; passa quattro 
mesi all’anno tra Princeton e 
la California; e se non fosse, 
come si dichiara, «visceral
mente torinese», avrebbe ce
duto forse una volta o l’altra 
alla tentazione di non fare le 
valigie del ritorno. Tra l’al
tro, Rasetti è tra 1 promotori 
nazionali dell’ Unione degli 
scienziati per 11 disarmo e nel 
commentare i due episodi 
della guerra nelle Falkland, 
che ci ha appena raccontato, 
allude al privilegio che ap
partiene ai fisici di accedere 
ad una grande quantità di 
informazioni, che poi circo-

»
 nell’ambiente scientifi- 
ternazionale. Dice: «Sia
mo una "mafia” , in senso 
buono».

Da qualche tempo, il grup
po torinese dell’Unione degli 
scienziati per il disarmo sta 
compiendo un’analisi accu
rata del missili Cruise, «og
getti meravigliosi tecnologi
camente — come li definisce 
Rasetti — e mostruosi, inve
ce, da un punto di vista stra
tegico e tattico».

Ecco la sua spiegazione: «I 
Cruise sono dei grossi tubi, 
della lunghezza di sei metri e 
di mezzo metro di diametro. 
Tutti quelli che si intendono 
installare a Comlso possono 
essere contenuti in questa 
stanza. Dico che sono oggetti 
tecnologicamente meravi
gliosi, perché quelli della 
nuova generazione di Comi- 
so utilizzano combustìbili 
solidi: e la "ricaduta” di co
noscenze sta nel fatto che 1’ 
aviazione civile potrà appun
to andare, un giorno, verso i 
combustibili solidi. I Cruise, 
poi, hanno a bordo computer 
e sensori raffinatissimi, che 
"riconoscono” l’intero per
corso che devono compiere. 
Insomma, si autoguldano e 
arrivano al bersaglio, con la 
possibilità di sbagliare solo 
di uno o di qualche metro. In 
questo senso, un Cruise è un 
aereo senza pilota, che sgan
cia bombe atomiche. Per 
quanto riguarda l’altro a- 
spetto, quello strategico e 
tattico, la mostruosità dei 
Cruise, come dicevo, sta nel 
fatto che questi missili non 
sono visibili dai satelliti, per
ché viaggiano a quote bas
sissime, e che sono lanclablli 
da basi mobili. A Comlso, in
fatti, dovrebbero essere uti
lizzati dei sistemi di camion 
e non delle rampe fisse».

— E i Fershing, invece?

all’Atlantico
Gli scienziati di fronte

ai problemi

Il giovane fisico di fama mondiale racconta una storia allucinante avvenuta durante la guerra delle Falkland. L’Italia ha «trainato» l’installazione dei missili in Europa. Quanta energia 
sprecata negli ordigni

Mario Rasetti, fisico del Politecnico di Torino e la nave 
da guerra inglese «Invincible» che nella guerra delle Fal
kland era armata anche di bombe nucleari. Ora due o più 

di quegli ordigni sono finiti in fondo all'Atlantico.

«I Cruise e l Pershing sono 
due classi di missili differen
ti. Per la raffinatezza tecno
logica sono confrontabili, 
ma i Cruise sono meno veloci 
e vanno considerati un’arma 
più tattica che strategica. 
Dal canto loro, i Pershing so
no molto pericolosi dal pun
to di vista della stabilità del
la pace. Basti pensare che un 
Pershing impiega sette mi
nuti per arrivare a Mosca, 
mentre un falso allarme ha 
richiesto per essere decodifi
cato e quindi rientrare, ap
punto, come allarme, in me
dia venti minuti. L’installa
zione dei Pershing aumente
rebbe, quindi, enormemente 
il rischio di una guerra che 
scoppia per errore».

— Come giudica la discus
sione e il livello di informa
zione su questi temi, in Ita
lia?
«A parte le Iniziative spon

tanee del movimenti pacifi
sti, per i quali ho grandissi
mo rispetto ma che possono 
incidere solo fino ad un certo 
punto, devo dire che com 
plessivamente la discussione 
e fatta usando toni molto 
propagandistici e poco scien
tifici. È vero anche che in 
questo campo è difficile for
nire un’informazione in mo
do preciso e corretto, ma chi 
si è preso, ad esempio, la bri
ga di spiegare che quando si 
fanno trattative serie sugli 
armamenti, del tipo Salt o 
Ginevra, non si confronta 
grossolanamente 11 numero 
delle testate, ma in quella se
de ha un peso sostanziale la 
precisione? E che, siccome 
precisione vuol dire elettro
nica, tutta la missilistica so
vietica va considerata in 
questo senso più rozza, per
ché l’elettronica sovietica è 
molto indietro? No, non c ’è 
dubbio, c ’è molta disinfor
mazione».

— E i partiti politici di go
verno, la DC e i! PSI, quale

ruolo hanno giocato?
•Molto ambiguo. Se non ci 

fosse stata l’Italia, in posi
zione trainante, credo che 1’ 
Europa avrebbe detto ” no” 
all’installazione del missili. 
Basti pensare al rifiuto di 
paesi come la Danimarca e 
l’Olanda, alla forte preoccu
pazione inglese e alla inquie
tudine profonda che pervade 
la Germania e che turba le 
sue coscienze storiche e civi
li. Non è affatto vero che in 
Germania il ricordo della 
guerra è svanito e che le feri
te sono ormai rimarginate. 
Ma, dicevo, c ’è stata la posi
zione dell'Italia e c ’è stato 
Fanfani, che a Williamsburg 
ha accettato. Penso che gli i- 
talianl non se ne siano resi 
conto fino in fondo, ma Wil- 
llarrsburg è stato uno dei 
fatt più disastrosi per 11 no

stro paese. Una vera cata
strofe nazionale. Ecco, è il 
caso di dire che i partiti di 
governo hanno giocato sulla 
disinformazione, contrab
bandando molte cose. Per 
questo sostengo 11 ruolo deci
sivo degli scienziati, la loro 
capacità di penetrare 1 fatti e 
di portarli a conoscenza del
la pubblica opinione, perché 
l’attacco ai pacifisti è indiriz
zato, comodamente, verso i 
giovani che "fumano lo spi
nello” e che si vuole che sia
no nemici della generazione 
che li precede».

— Lei ha parlato di Fanfa
ni e del suo tetrapartito. 
Poi ci sono state le elezioni, 
il 26 giugno. Quindi, Craxi 
e il pentapartito. Che cosa 
ne pensa?
«Con il voto, la DC ha avu

to un tracollo e il PSI, che

doveva tornare al 13 o al 14 
per cento, ha fallito. Il PCI, 
che ha dovuto combattere la 
crociata anticomunista, su 
queste posizioni ha tenuto. 
Ma che cosa è successo do
po? Io, che ai numeri sono 
affezionato, vedo che il pen
tapartito non risponde all’ 
indicazione del voto. Perché 
dal voto è uscito sconfitto. 
Era logico, quindi, che mi a- 
spettassi un’apertura in di
rezione dell’alternativa. Pen
savo che questo fosse lo 
sbocco. D’altra parte, tutta 
la campagna elettorale era 
stata impostata sui grandi 
princìpi: "troppo potere ai 
partiti” , "tutta la politica sì 
fa nelle segreterie dei parti
ti” . Invece, quello che è avve
nuto è stato l’esatto contra
rio. Abbandonati i toni della 
drammaticità, dopo aver ri-
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nunciato ai massimi enun
ciati, si è fatta avanti una 
candidatura Craxi che, ripe
to, non ha avuto il riscontro 
del voto. Ma perché, mi chie
do, il Parlamento non è stato 
considerato all’altezza di po
ter essere investito da una 
grande discussione, il cui te
ma, centrale e politico, dove
va essere appunto quello di 
dare o no Un incarico a Cra
xi? Eppure, tutti i problemi 
del paese reclamavano una 
simile iniziativa».

— Quale priorità stabilireb
be, in ordine a questi pro
blemi?
«Parlerei del problema del

la casa, che è dramamtico 
per milioni di persone: per 
chi non ce l’ha, per chi non la 
trova, per i piccoli proprieta
ri. Parlerei, ancora, del pro
blema dell’occupazione gio
vanile. Noi, qui al Politecni
co, produciamo ingegneri, 
che un tempo erano richiesti 
prima che arrivassero alla 
laurea. Oggi, un nostro lau
reato deve attendere, in me
dia, tre anni perché possa 
trovare 11 suo primo impiego. 
Parlerei, poi, dell’occupazio
ne in generale. Torino è una 
città di cassintegrati. Qui 
tutto è stato puntato sulla 
monocultura dell’auto, e la 
città ha davanti a sé degli 
anni in cui le si chiederà pro
babilmente che la forza lavo
ro scenda ancora di altre 
50.000 persone. Il Giappone, 
che è forse la prima potenza 
industriale del mondo, è u- 
scito sconfitto dalla guerra 
mondiale. L’Italia, invece, 
che ne è uscita relativamen
te integra, sta scivolando pe
ricolosamente verso forme 
di Terzo mondo».

— Ma che cosa suggerireb
be? Verso quali produzioni 
si dovrebbe indirizzare il 
paese?
«L’Italia ha bisogno che si 

faccia produzione a tutti i li
velli, da quello intellettuale a 
quello industriale. Indiche
rei, comunque, più specifi
catamente, i settori a gran
dissimo lavoro aggiunto e a 
bassissimo consumo energe
tico: l'elettronica, l’informa
tica e la meccanica fine. Noi, 
invece, abbiamo puntato sul
le acciaierie, che ora sono 
chiuse, sulle automobili con 
tecnologie convenzionali, 
sulla chimica grossa, non su 
quella fine. La nostra è una 
storia di scelte sbagliate o 
non portate a termine».

— Torniamo ai temi del di
sarmo. Quale proposta con
creta avanzerebbe?
«Gli Stati Uniti, oggi, pos

sono distruggere l’Unione 
Sovietica venti volte. E l’U
nione Sovietica può distrug
gere circa quindici volte gli 
Stati Uniti. Riportiamo uno 
ad uno, e poi cominciamo a 
trattare. Se si utilizzasse a 
scopi pacifici tutto il combu
stibile nucleare usato nelle 
bombe, si risolverebbe il pro
blema energetico del mondo 
intero, Terzo mondo com
preso, fino al 2020. Ci sono 
mezzi idonei per il controllo, 
e non esisterebbero difficoltà 
tecniche ad operare uno 
smantellamento. Le questio
ni sono sempre politiche».

Giancarlo Angeloni
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Intervista allo studioso marxista inglese Terry Eagleton

L'intellettuale marxista 
deve agire all'interno 

del movimento operaio
M ELB O U RN E — Prim a di to rnare  
in  Ingh ilte rra , d o p o  alcuni brevi 
m a in tensissim i m esi co m e “ scho- 
la r-in -resid ence” presso il D ipar
tim e n to  d ’inglese delEU niversita’ 
di M elbourne, l ’illustre stud ioso  
m arx ista  di O xford  ha gen tilm en te  
concesso u n ’in terv ista  a Nuovo 
Paese. T erry  E agleton ha scritto  
num erosi libri e saggi sul rap p o rto  
fra le tte ra tu ra  e ideologia, le tte ra 
tu ra  e m arx ism o, e sui problem i 
cu ltu ra li e po litic i in generale. Le 
sue a ttiv ità ’ non si svolgono sol
ta n to  a ll’in te rno  delle is tituzion i 
accadem iche, ma a tu t t i  i livelli 
della vita politica  e cu ltu ra le . In 
occasione delle u ltim e elezioni in
glesi ha sc ritto  perfino  delle can
zoni per aiu tare  la causa lab uris ta . 
A M elbourne ha c o n d o tto  affo lla ti 
sem inari ed e’ s ta to  o sp ite  d ’ono re  
alla recen te  co nferenza  su “ Mar
xism o e le tte ra tu ra ’’.

—Vorresti esprimere un com 
mento sul tuo soggiorno in Au
stralia?

Sono p a rtito  dalla G ran  B retagna 
sub ito  d o p o  un grosso d isastro  po 
litico , la rielezione del governo 
T h a tcher, e to rn e rò ’ alla vigilia di 
u n ’altra  ca lam ita ’ po litica , il r ito r
no de ll’inc roc ia to re  e dei missili 
delle Falk lands. Sono s ta to  quindi 
felicissim o di p o te r  stare in Au
stralia d u ran te  q u esto  periodo . 
Q uesto  non e ’ n a tu ra lm en te  il solo 
m otivo  per cu i il soggiorno quag
g iù’ m i e ’ s ta to  gradito .

—Come giudichi la situazione
politica in Inghilterra?

In Inghilte rra  la situazio ne  politica 
e ’ squallida, dep rim en te . M olto d i
p en d erà ’ da com e la sin istra sara’ 
in grado di riorganizzarsi in segui
to  a qu esta  sco n fitta , m a e ’ ancora 
tro p p o  presto  per fare previsioni. 
T u ttav ia , vi sono due fa tto r i che 
indu cono  a sperare. Il p rim o  e’ 
che d i recen te  il m ov im en to  della 
pace ha co n osc iu to  u n a  crescita 
rapida e di d im ension i davvero im 
pressionan ti. Ino ltre  si sono svi
lu p p a ti s tre tt i  legam i fra il m ovi
m en to  delle d on n e  e il m ov im en
to  della pace.

Su questi tem i si e ’ po litic izza
ta gen te che p rob ab ilm em te  non si 
sarebbe po litic izza ta  in nessun al
tro  m od o . Si t r a tta  di u n a  grossa 
m an ifestazion e di o p in io ne  p u b 
blica e di una forza po litica  ricca 
di po tenz ia le , che sta g ià’ m e tten 
do in  d iff ico lta ’ la signora T h a t
cher. E spero  veram en te  che q u e 
sta lo t ta  partico lare  raggiunga pre
s to  un  m assim o di co m b a ttiv ità ’. Il 
secon do  elem en to  che co nduce  a 
ben sperare p u ò ’ sem brare a tu t ta  
p rim a strano . Esso risiede nel fa t
to  che nel rieleggere la T h a tch er 
gli inglesi hanno  d im o stra to  di 
p referire  in  fo nd o , p e r  m otiv i sba
gliati na tu ra lm en te , una  so luzione 
radicale. Nel r ifiu ta re  una so luzio
ne cen tris ta  si sono a llo n tan a ti 
dalla trad iz ionale  e p ragm atica  p o 
litica  m o d era ta . Q uesto  e ’ davvero 
u no  sviluppo po litico  assai in tere- 
san te , e ’ un  e lem en to  da separare 
da un  q u ad ro  a ltrim en ti deso lan te , 
nella speranza n a tu ra lm en te  che la 
prossim a volta si r ip ud i d i nuovo 
u n  cen trism o  e si faccia d i nuovo 
una scelta radicale, d i sin istra pe
ro ’!

—In questa situazione, quale
credi debba essere il ruolo degli
intellettuali marxisti?

In q uesto  m o m en to  e ’ d ifficile d e
fin ire con ch iarezza quale fu nzio 
ne debbano  e possano  svolgere gli 
in te lle ttu a li m arxisti. Poco p iù ’ di 
un  an no  fa abbiam o fo n d a to  una 
o rgan izzazione, u n ’associazione 
socialista con  il co m p ito  di rag
g ruppare insiem e gli in te lle ttu a li 
socialisti p e r sviluppare m o d a lità ’ 
d ’in te rv en to  nella re a lta ’ politica. 
La sto ria  di q uesto  raggruppam en
to  n on  e’ s ta ta  priva d i tension i. 
T u ttav ia  in G ran B retagna esso 
rapp resen ta  u n ’in iziativa d i grande 
in teresse, un  serio ten ta tiv o  di 
porre  il lavoro  in te lle ttu a le  e gli 
ideali socialisti p ro fessa ti a ll’in te r

no delle is titu z ion i accadem iche al 
servizio del m ov im ento  laburista  
ed opera io  nel suo insiem e. Non 
bisogna so ttov a lu ta re  l ’im p o rta n 
za della d iffusione delle idee so
cialiste d e n tro  le un iv ersità ’; anche 
qu esto  e ’ lavoro  po litico  reale ed 
efficace.

E’ ch iaro  n a tu ra lm en te  che il 
m arx ista  deve agire a ll’in te rn o  del 
m ov im ento  opera io , o ltre  che a t
traverso l 'a t t iv ita ’ in te lle ttua le .

—Qualche domanda sul tuo 
campo specifico di ricerca. Du
rante i seminari sulla letteratu
ra si e parlato spesso del rap
porto fra ideologia ed estetica; 
e’ davvero possibile fare una di
stinzione?

N on e ’ veram en te  possibile d iffe 
renziare  fra il valore po litico  ed 
ideo log ico  d i u n ’opera le tte ra ria  
ed il suo valore este tico . Lukacs 
te n ta  di m an tene re  in vita questa  
d ico to m ia . Nel “ R om anzo S to ri
c o " , egli asserisce che n on  im porta  
se, per esem pio , W alter Sco tt o 
M anzoni siano es te ticam en te  su
perio ri a un  H einrich M an n ;o  che 
in ogni caso non e ’ la cosa che 
co n ta  di p iù ’. L’im p o rtan te  e ’ che 
S co tt, M anzoni o  T o lstoy  sono 
riusciti ad afferrare  ed esprim ere 
la vita del p opo lo  in un  m odo p iù ' 
p ro fo n d o , p iù ’ um ano , p iù ’ au ten 
ticam en te  s to rico  dei p iù ’ p res ti
giosi au to ri co n tem p orane i. Ma 
che significa“ es te ticam en te  supe
r io re” se n o n  ap p u n to  che la vita 
viene espressa in fo rm a p iù ’ au 
ten tica , um ana e co ncre tam en te  
storica?

L asciando da pa rte  la qu estio n e  
della vaghezza d i questi term in i, 
penso che Lukacs, com e anche al
tr i c ritic i m arx isti, stia inconscia
m en te  ad o tta n d o  la noz ione b o r
ghese del fa tto  este tico  com e puro  
p rob lem a di stile o di tecnica.

—Nell’ insistere sull’ indissolubi
lità’ delle due categorie o me
glio sul fatto che l’estetica vie
ne assorbita dall’ ideologia, non 
si rischia di dare valore ancora 
più’ marginale alla letteratura 
prestigiosa o di propaganda?

No, al co n tra rio . Le im p o rtan ti 
realizzazioni dei fu tu ris ti sovietici 
che an d aro n o  a fare opera di cu l
tu ra  nelle fabbriche  e nei cam pi, il 
te a tro  sperim en tale  di M eyerhold, 
P iscato r e B rech t, le a tt iv ità ’ dei 
g ru pp i d i ag itazione che v idero  nel 
fare te a tro  una form a d ire tta  di 
in te rv en to  nella lo tta  di classe, so
no  la vivente te s tim o n ian za  della 
fa ls ità ’ del ten ta tiv o  borghese di 
separare a rte  e propaganda.

—L’arte autentica e’ dunque 
intrinsecamente progressista?

In d u b b iam en te , a lm eno nel senso che qualsiasi a rte  che si isola dai 
m ov im en ti significativi della p ro 
pria epoca, che si m an ifesta  al di 
fuo ri della ce n tra lità ’ sto rica , si 
co nd an n a  au to m aticam en te  ad 
u n a  posizione di secondo  piano. 
B isogna p e ro ’ fare in te rven ire  il 
“ p rincip io  di co n tra d d iz io n e” di 
M arx ed Engels, ossia il c o n ce tto  
che le o p in ion i po litich e  soggetti
ve d i u n  au to re  possono essere in 
co n trad d iz io n e  con  il m ov im en to  
o b ie ttiv o  delle sue opere . O ccorre 
anche aggiungere che la questio ne  
d i q u a n to  progressista debba esse
re la le tte ra tu ra  per considerarsi 
valida, e ’ una qu estio n e  d i c a ra tte 
re s to rico , che non  si p u ò ’ risolve
re in m odo  dog m atico  una  volta 
per tu tte ,C i sono pe rio d i e so c ie tà ’ 
in cu i l ’im pegno p o litico  co nsape
vole progressista non  e ’ u n a  co n 
d iz ione necessaria p e r la p ro d u 
zione di grande a rte  o le tte ra tu ra . 
Ci sono altri p eriod i, com e quello  
fascista per esem pio , in  cu i la sopravvivenza stessa dell’a rtis ta  
co m p o rta  un  tip o  di p rob lem atica  
che ten d e  a sfociare in u n  im pe
gno po litico  specifico. In ta li so
c ie tà ’ la m ilizia po litica  e la capa
c ita ’ d i p ro d u rre  a rte  significativa 
vanno  spo n tan eam en te  insiem e.

—Come caratterizzeresti la no
stra epoca?

Stavo per dire in fa tti  che ta li p e
riodi non  sono lim ita ti al fascis
mo. Vi sono fasi m eno  “ es trem e” 
della so c ie tà ’ borghese, com e la 
n ostra  forse , in  cu i l ’a rte  viene re
legata in una  posizione di secondo  
p iano , diviene triv iale e im p ro d u t
tiva, pe rch e’ le sterili ideologie da 
cui si sprigiona non  sono in grado 
di da r luogo a nessi d ia le ttic i o di 
ispirare p ra tiche  discorsive ade
guate. In ta li ep o ch e , il b isogno di 
u n ’arte  esp lic itam en te  rivoluzio
naria com incia a farsi sen tire  in 
m odo im pellen te . D obbiam o se
riam en te  ch iederci se la nostra  
non sia ap p u n to  un .ep o ca  che esi
ge un im pegno artis tico  d ire tta - 
m ente rivoluzionario .

—Nel discutere il moralismo 
della critica di Leavis e discepo
li, ti sei posto nello stesso tipo 
di opposizione che hai formu
lato contro l’estetismo. Si trat
ta di due aspetti dello stesso 
fenomeno?

E’ necessario  ripudiare ogni ap
proccio  m oralistico  alle questio n i 
le tte ra rie ; bisogna po rre  la que
stione della q u a lità ’ di u n ’opera 
assiem e alla qu estio n e della con
d iz ione delle sue p ossib ilità ’. Gli 
uo m in i non  vivono so ltan to  di cu l
tu ra , t u t t ’a ltro , sebbene la speran
za o il p ro g e tto  del m aterialism o s to rico  sia ap p u n to , che una  volta 
e lim inato  il b isogno m ateriale  nel 
socialism o di dom ani, si p o trà ’ vi
vere in u n  in fin ito  “ eccesso” di lib e rtà ’. D u ran te  il processo di tra n 
sizione, le categorie , i segni, i valo
ri, i significati a ttraverso  cu i si so
no espresse le co nd izion i di vita 
delle socie tà’ p reced en ti, co n ti
nueranno  a trovare u n o  spazio va
lido. T u ttav ia  se il m arxism o ha 
m a n ten u to  un  ce rto  silenzio sulla 
qu estio n e del valore este tico , c iò ’ 
e ’ forse avvenu to  p e rch e ’ le co n d i
z ion i m ateria li che ren d o n o  un ta 
le d iscorso in te ram en te  possibile 
non  esistono  ancora . Lo stesso si p u ò ’ dire della m o ra lità ’ se il 
m arxism o ha d e tto  po co  d ire tta - 
m en te  sulla q u estio n e , lo  si deve al 
fa tto  che e ’ d ifficile coinvolgersi 
in un  discorso  m orale  con persone 
e g rupp i che fanno  co incidere  la 
m o ra lità ’ col m oralism o. N on si 
tra tta  di traversare  u n  c o n ten u to  
diverso in qu este  categorie , ma di 
superarle co m p le tam en te , il che 
n on  p u ò ’ essere fa tto  con u n  sem 
plice a tto  di v o lo n tà ’ . . . .

Il fa tto re  este tico  e’ tro p p o  
im p o rtan te  e non  lo si p u ò ’ lascia
re senza lo tte  in m ano ai critici 
borghesi; d ’a ltro  can to  e ’ una  categoria  tro p p o  co n tam in an te  del
l’ideologia borghese p e r po tersen e 
ap p ro p ria re  im pu n em en te .F o rse  
solo il silenzio s tra teg ico  di co lo ro  
che rifiu tan o  di parlare  “ m oral
m e n te ” ed “ e s te tic am en te” p u ò ’ 
oggi esprim ere o suggerire un  
qualcosa del vero significato  dei 
due term in i in questio n e.

—Un’ultima domanda. Quale 
deve essere l’atteggiamento di 
un marxista di oggi di fronte al
l’umanesimo liberale-borghese?

Si p u ò ’ essere d ’accordo  con la d i
fesa dei valori um an is tic i e le tte ra 
ri in  v ir tù ’ del lo ro  valore fo rm a ti
vo, che viene del resto  sopravvalu
ta to , s o p ra ttu tto  in  un  m o m en to  
in cu i vengono m inaccia ti da un 
estab lishm ent reaz ionario  e so
sp e tto so . L ’um anesim o  liberale e’ 
del resto  u n ’ideologia m oralistica 
che si occupa p iù ’ di relaz ion i in 
terpersona li ch e  d i a rm am en ti o di 
s fru tta m en to ; il suo co n ce tto  di 
dem ocrazia  e d i lib e rta ’ rim ane in 
fondo  a s tra tto . Il m arx ism o m ira 
a un  sup eram en to  d e ll’um anesim o 
trad iz ion a le , m a allo  stesso tem p o  
n on  p u ò ’ n on  d ifend erlo  d i fro n te  
a pericoli di invo luzione e so p ra t
tu t to  vuole d ifen d erne  gli aspetti 
p e ren n em en te  validi, irrinunciab ili, 
co m e il co n ce tto  di pluralism o. 
Il rap p o rto  si basa su u n a  tensione  
d ia le ttica  fra  conservazione e su
p eram en to .

(a cura di Franco Schiavoni)

I.N.C.A.
Patronato I.N.C.A. C.G.I.L. 
ANCHE IN  AUSTRALIA 
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EMIGRATI ITALIANI
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