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L a Cina giovane è con Gorbaciov

Q u e s ta  e d iz io n e  d i g iu g n o  ’89 ci tro v a  sp e tta to r i d i d u e  a v v en im en ti di 
p o rta ta  s to rica . In n a n z itu tto  C in a  e U R S S  so n o  a rr iv a te  ad  u n o  s to rico  su m m it 
d o p o  t re n t’an n i d i c re sc e n ti te n sio n i. L a  c a lo ro sa  a cc o g lie n z a  d a ta  a G o rb a c io v  
dag li s tu d en ti c in e s i in  p ro te s ta  h a  s tab ilito  u n a  s in to n ia  p o litic a  fra  l ’in ed ito  
m o v im e n to  d e m o c ra tico  e  la  p e re s tro jk a  so v ie tica . I g io v an i c in e s i s tan n o  
d im o s tra n d o  co n  co ra g g io  al m o n d o  ch e  è p o ss ib ile  a cc e lle ra re  il p ro ce sso  
rifo rm a to re  sen z a  ric o rre re  a lla  v io le n z a . E d  in  q u e s to  p ro c e ss o  e v o lu tiv o  del 
com un iS m o  c in e se  s tan n o  o g g i tro v a n d o  an ch e  l ’ap p o g g io  d e lla  b a se  de l 
p a rtito . C o n  la  v is ita  d i G o rb a c io v  si p re f ig u ra  u n  n u o v o  s c h ie ra m e n to  p o litic o  
e d  eco n o m ico  su lla  sp o n d a  de l P ac ifico . C irc a  u n  a n n o  fa  G o rb a c io v  lan c iò  il 
m a n ife s to  di u n a  n u o v a  a lle an z a  p e r  lo  sv ilu p p o . D isa rm o , c o o p e raz io n e , d e 
m o c ra tiz z a z io n e : su lla  b a se  di q u e s to  tr i ttic o  c i si p re p a ra v a  ad  av e re  p iù  fo rza  
nel n e g o z ia to  c o n  l ’e co n o m ia  g ia p p o n e se  e  la  p o litic a  s ta tu n iten se . O gg i la 
C in a  h a  r isp o s to  a l l ’ap p ello .

L ’a ltra  n o v ità , nel c o n te s to  dei ra p p o rti a l l ’in te rn o  d e lla  N A T O , è ra p p re s e n 
ta ta  d a lla  p o s iz io n e  d e lla  G e rm a n ia  O c c id e n ta le  d i K o h l la  q u a le  h a  acco lto  
fa v o re v o lm e n te  l ’in iz ia tiv a  u n ila te ra le  so v ie tic a  p e r il r it iro  d i 5 0 0  a rm i ta ttich e  
nu c lea ri d a l l ’E u ro p a , n o n o s tan te  la  d iff id e n za  in g le se  e d  a m erican a . O g g i si 
d isc u te  se d a re  o  to g lie re  o s s ig e n o  a G o rb a c io v  a v o lte  sen z a  ric o rd a re  ch e  il 
p ro c e sso  r ifo rm a to re  s o v ie tico  rig u a rd a  tu tti, e n o n  so lta n to  g li e u ro p e i, in  
q u a n to  ra p p re se n ta  u n ’o c c a s io n e  u n ic a  d i c o o p e ra z io n e , d is a rm o  e p ace . 
G u a rd a re  a nuov i trag u a rd i di lib e r tà  e d i d e m o c ra z ia  s ig n if ic a  a n ch e  so sten e re  
i p ro c e ss i r ifo rm a to ri in  a tto  s ia  in  U R S S  c h e  in  C ina .
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■  AUSTRALIA / UNIONS

Trusting Award 
Restructuring

T h e re  is a reai danger that aw ard re 
structuring is becom ing a euphem ism  
for unacceptable reductions in wages 
and conditions for A ustralian workers.

R ecent m anagem ent initiated dis- 
putes, such as thè e ight w eek old strike at 
John Shearer’s agricultural m achinery 
plant in A delaide, ignore any responsi- 
bility to liaise w ith w orkers on signifì- 
cant changes to w ork practices.

The dispute began w hen Shearer’s 
m anaging director, M r M ichael W hite, 
overtum ed a 25 year policy on em ploy- 
ing union labour.

S tate organiser for thè A m algam ated 
M etalw orkers U nion (A M W U ), M r 
John O ’N eill, said thè com pany reneged 
on a long standing agreem ent on union 
m em bership and changed induction 
procedure. H e said John Shearer, which 
was now  part o f  A rrow crest-R O H , pro- 
voked thè dispute w hen it em ployed 15 
workers w ho were not union mem bers.

W hen invited to jo in , 14 d id  so, but thè 
one w ho did not, backed by m anage
ment, inflam ed thè dispute to thè point 
w here M r W hite threatened to take op- 
erations off-shore.

M r W hite claim ed Shearer could not 
continue in A delaide with thè Federai 
G ovem m ent’s rem ovai o f thè bounty on 
agricultural m achinery and while com- 
pulsory unionism  was in place.

Intervention by South Australian p re
m ier M r Bannon saw thè bounty on 
existing orders rem oved and unions 
agreeing to negotiate a preference clause 
on m em bership through thè Industriai 
Relations C om m ission on June 15.

John Shearer’s threat to d o s e  thè 
plant, putting 300 workers on thè unem - 
ploym ent list, was publicly criticised 
and even described as “pointless” by one 
o f  thè daily newspapers.

A degree o f  hom etow n loyalty was on 
thè side o f  thè workers on this occasion,

however, it was evident that com pany 
m anagem ent used thè circum stances to 
try to extract m axim um  advantage from  
thè w orkers and thè Federai G overn
ment. Its readiness to em bark on work- 
practice changes outside any agreed 
process does not auger w ell for thè 
aw ard restructuring discussions which 
began at thè start o f June.

M r O ’N eill said thè com pany was due 
to table its proposai for reviewing 
awards and that thè union had already 
presented its proposai w hich was in line 
w ith thè national aw ard discussions. 
A lthough he was reluctant to com pro
m ise continuing negotiations by criticis- 
ing m anagem ent, he said a higher level 
o f  trust was essential if  aw ard restructur
ing discussions were to be proven use- 
ful. The issue o f  trust will loom  large in 
thè review  o f  awards. So far m anage
m ent has shown a high propensity to act 
in a high-handed m anner with little re- 
spect for w orker involvem ent in any 
changes. A sim ilar dispute has been in 
progress for alm ost a year in V ictoria’s 
regional industriai city  o f  Portland, 
w here m anagem ent o f a locai abattoir 
sparked a dispute by arbitrarily trying to 
change thè award.

T he issue has div ided  thè com m unity

Striking unionists blocking thè main gate to "John Shearers"
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■  AUSTRALIA / POLITICS

Howard forged 
thè Hawke path

Liberal & National leadership chases thè polis

and has had a negative econom ie im 
pact. Y et despite thè m atter going to thè 
Industriai R eladons Com m ission and at- 
tempts by thè State G overnm ent to 
mediate m anagem ent does not appear 
ready to back away from its stance.

In both disputes w orkers have dis- 
played a high degree o f solidari ty and thè 
activity has also had a high affinity and 
sym pathy with thè surrounding com m u
nity.

Clearly, if  workers are to abandon 
long standing and often hard-w on w ork 
practices to im prove conditions, lessen 
risk and increase quality and output, 
then thè reasons for proposed changes 
m ust not be based on different criteria.

If m anagem ent is to develop credibil- 
ity in its talk o f  cost effectiveness and 
need to increase productivity it must 
com e clean and divulge details o f its 
operations and allow an increased level 
o f effective w orker participadon.

It cannot expect workers to blindly 
accept a logie w hich is not proven and 
apparent. Just as it cannot expect w ork
ers to consider their posidon on thè basis 
o f a com parison with workers in other 
parts o f thè world who stili live and work 
in inferior conditions.

Award restructuring is not a sim plisdc 
adaptadon to new technological condi
tions and processes. It m ust take into 
account thè legitim ate aspiradons o f 
workers in elim inadng drudgeries and 
dangerous aspeets o f  industrialisadon 
and enjoying thè benefits o f advanced 
sociedes.

To achieve this thè m yth that workers 
need to w ork harder has to be dispelled 
and thè issue o f  how to redistribute die 
great leaps in produedvity , and conse- 
quent wealth concentradon, achieved in 
thè last ten years.

This too m ust be part o f thè agenda o f 
award restructuring. It is not ju s t w ork
ers w ho m ust give in and change —  thè 
whole industriai and profit culture must 
also be in discussion.

Frank Barbaro

Discover Italy with...

/I lita lia
The airiine of Italy

B ehind  thè intrigue surrounding John 
H ow ard’s rem ovai as Federai O pposi- 
don Leader there is thè untold story 
about his im pact on nadonal econom ie 
and politicai direction. Tow ards thè end 
o f  his leadership H ow ard’s height was 
used to sym bolise an inferior polidcal 
stature, despite being as tali if not taller 
than thè Prim e M inister. B ut a reflective 
look at w here A ustralia is heading and 
how it got there, w ill reveal that H ow ard 
was not thè polidcal pygm y he was 
painted to be.

The early eighdes saw a ferm ent o f 
Australian conservative ideology that 
spodighted, am ong others, thè H .R. 
N icholls Society, Andrew Hay, o f  thè 
Victorian Cham ber o f Com m erce, thè 
Joh for PM  push and Ian M cLachlan o f 
thè N adonal Farm ers Federation.

Their m essage was sim plisdc and 
played on popular prejudices about thè 
injusdces o f bureaucradc governm ent, 
thè merits o f a free m arket and dom i- 
neering unions. H ow ever, despite thè 
public profile achieved by those person- 
alities and issues, they ran out o f steam  
as proved by thè failed Joh for PM 
cam paign.Their rhetoric received wide 
attendon but d idn’t achieve wide accep- 
tance o r parliam entary power.

It was John H ow ard w ho legitim ised 
thè essence o f thè New R ight by transla- 
dng it into policy w hich becam e thè 
basis for a successful leadership chal- 
lenge against Peacock in 1985.

At that stage Peacock, sdii very much 
thè traditional small “ 1” liberal, had little 
to offer in policy as he had not yet 
assim ilated thè agressive m onetarist at- 
dtudes enveloping conservative poli- 
dcs. Instead it was John H ow ard’s L ib
eral Party which pointed thè direction 
for Bob H aw ke’s ALP G overnm ent 
whose only role was to decide thè pace 
o f  change and lock thè labour m ovement 
into accepdng it. How ard, therefore, was 
in agreem ent with governm ent policy

w hich gave him  thè “ honest John” tag 
although he w ould often criticise thè 
slow ness or ex tent o f  policy im plem en- 
tadon. The deregulation o f  thè financial 
m arket, thè in troduedon o f foreign 
banks, m edia law changes, abolition o f 
thè tw o airiine agreem ent and thè re 
structuring o f  industry and h igher edu
cation were am ong thè ideas advocated 
by H ow ard and acted on by Hawke.

It was also thè L abor G overnm ent 
which m ore readily w ielded thè axe to 
reduce public expenditure, tam per with 
w elfare and reorder thè tax system  - 
again areas argued for by Howard.

W ith thè policy carpet taken ou t from  
under his feet by thè ALP, H ow ard’s 
“ honest” lacklustre approach to polides 
appeared to lack leadership.

H ow ever, he leaves thè leadership po- 
sidon after playing a principle role in 
setdng thè scene for future governm ent 
policy changes, and preparing thè injec- 
tion o f N ew  R ight blood in Parliam ent.

Charles Copem an, D avid K em p and 
Peter C ostello  are set to enter Parliam ent 
represendng thè m odern, acceptable 
face o f  thè New Right w ithout thè handi- 
caps o f old diehards such as Joh-Bejelke 
Petersen or Senator John Stone who 
made thè transidon to C anberra.

If thè Hawke L abor G overnm ent 
stayed in pow er because it stole thè 
L iberal’s clothes, then it w ill condnue to 
ru leon ly  if  itresponds to thè polides that 
H ow ard pushed for in Parliam ent.

The depressing econom ie news is 
taking thè shine off Treasurer Paul 
K eadng’s reputation and putting pres
sure on thè G overnm ent to act on thè 
rem ainder o f  thè N ew  R ight’s agenda.

The scenario seem s alm ost predict- 
able and as a Labor G overnm ent tackles 
that agenda to accom m odate personal 
am bidons ,John H ow ard w ho w orked 
for those aims m ust be w ondering where 
he went wrong.

F.B.

Nuovo Paese - giugno 1989 -  3



■  AUSTRALIA / POLITICA

Tra liberal-democrazia e Nuova Destra

Cambiamento di leadership ai vertici dei due partiti di opposizione. 
Una operazione strategica dal sapore pre-elettorale. Quali potranno essere 

i cambiamenti ideologici e programmatici della coalizione

E ’ P eacock  a spuntarla tornando ad 
essere, dopo oltre 3 anni, il leader del 
Partito liberale e d e ll’opposizione. R i
entra nel gioco politico liberale anche 
Ian M cPhee, il grande escluso dalle p re 
selezioni grazie ai ripetuti attacchi di 
John H ow ard. M a non è solo questo il 
cam biam ento avvenuto all’interno della 
destra storica australiana: S inclair perde 
la leadership del N ational Party a favore 
di B lunt. Il tu tto  deciso, nel giro di poche 
ore, dalle rispettive direzioni del partito 
liberale e nazionale.

Con una sorta di co lpo di Stato, che 
poco ha lasciato al dibattito  e m olto alle 
note di carattere personale, il cam bia
m ento di leadership ai vertici della  de
stra australiana ha d im ostrato con asso
luta chiarezza com e esista  il bisogno di 
rinnovam ento ideologico e p rogram 
m atico a ll’interno d e ll’opposizione.

Con Peacock il Partito  liberale rilan 
cia un discorso di im m agine. A llo stesso 
tempo, però, la direzione del partito  ha

capito che è necessario adottare una 
politica m oderata per recuperare il voto 
delle classi m edie e m edio-alte. C osì 
com e è necessario, per un partito che si 
prefigge di governare, fare una politica 
che trovi consenso tra gli industriali e 
che, quindi, tenda a ridurre i conflitti con 
i sindacati m a soprattutto sia capace di 
ristabilire le priorità della politica estera 
in relazione ai rapporti com m erciali e 
d iplom atici con l ’Asia; questi ultim i 
m essi a rischio da politiche d iscrim ina
torie nel program m a di im m igrazione.

Con la leadership di John H ow ard le 
tendenze  generali d e ll’o p p osiz ione  
hanno coinciso con le teorie neo-liberi- 
ste della N uova D estra che recepiva in 
pieno l ’ondata reaganiana e thatcheria- 
na: la stagione contrassegnata, quindi, 
dai progetti per la privatizzazione dei 
m aggiori servizi pubblici, dai servizi 
aerei a quelli sanitari nazionali. Tutti 
ricorderanno l’attacco a M edicare e la 
posizione intransigente de ll’AM A, l’as

sociazione dei m edici australiani.
L a corsa al centro del partito laburista, 

il quale soprattutto in politica econom i
ca andava sem pre più a destra con l ’o
biettivo di allargare la base elettorale, 
aveva portato H ow ard su posizioni 
sem pre più estrem e.

Con la stagione della deregolam en
tazione, con l ’apertura del m ercato fi
nanziario agli investim enti esteri, l’ar
rivo delle banche straniere e la dere
golam entazione del m ercato valutario, 
si è arrivati a far gravare tutto sulle spalle 
di u n ’econom ia debole e con una lim i
tata base produttiva che, a causa delle 
scelte di governo, continua a vedere 
incanalati gli investim enti, anche quelli 
provenienti da ll’estero, verso i settori 
che più si prestano alle speculazioni ed ai 
facili profitti.

M a H ow ard puntava ad un altro obiet
tivo: la deregolam entazione del m ercato 
del lavoro e quindi un definitivo inde
bolim ento del m ovim ento sindacale. E

Andrew Peacock John Howard
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questo obiettivo rim ane uno dei punti 
fondam entali della p iattaform a della 
coalizione. D a qui anche il recente d ibat
tito sulla obbligatorietà o m eno della 
iscrizione ai sindacati. Un dibattito che, 
non tenendo conto della forte struttura di 
categoria del sindacato australiano e che 
ha quindi dei notevoli lim iti nel presen
tarsi com e forza sociale, tenta di trovare 
consensi aH’interno di una concettualiz
zazione della libertà di scelta. C iò in 
effetti ridurrebbe la capacità  dei lavora
tori di organizzarsi ed essere rappresen
tati, anche a livello negoziale e contrat
tuale, nel rapporto con i datori di lavoro 
ed il governo. M a anche su questo fronte 
i liberali sono stati battuti.

D a ultim o la posizione liberale e na
zionale sulla questione im m igrazione e 
sul m ulticulturalism o aveva portato alla 
fine dalla politica bipartitica. Su queste 
posizioni il confronto politico non era 
m ancato. Proprio M cPhee, insiem e ad 
altri parlam entari liberali, aveva votato 
contro la m ozione del suo partito 
su ll’im m igrazione. E  proprio lui, il li
berale puro, che forse più degli stessi 
laburisti si era interessato e proponeva 
una seria regolam entazione nel settore 
dei mass m edia, indispensabile per 
com battere la concentrazione del potere 
de ll’inform azione, sosteneva le tesi di 
un ’A ustralia m ulticulturale e di una 
politica im m igratoria non d iscrim inato
ria. Per questo era entrato nel m irino di 
John How ard, il quale aveva cercato di 
consolidare il suo potere personale e la 
sua leadership, elim inando man m ano 
gli avversari politici interni al suo par
tito.

La capacità  di un partito politico di 
governare, m a all'occorrenza anche di 
fare opposizione e di creare nuovi s tru
menti di analisi e di intervento, deve 
essere m isurata anche, se non soprat
tutto, nel livello del dibattito  interno in 
cui si definiscono priorità, strategie e 
proposte politiche. I recenti eventi 
hanno dim ostrato tutti i limiti del d ibat
tito politico australiano ed in particolare 
l ’esistenza di u n ’area di potere che è ben 
al di sopra degli interessi dei cittadini e 
degli elettori. La destra australiana sta 
sem pre più perdendo contatto con la 
realtà dei lavoratori per determ inare la 
creazione di nuovi blocchi politici ed 
econom ici da contrapporre a quelli 
creati o rafforzati dal partito laburista.

Che succederà quindi ora con Peacock 
leader d e ll’opposizione? D ifficile dirlo,

possiam o solo valutare la nuova situa
zione come conseguenza di un periodo 
difficile per i liberali ed i nazionali, una 
m anovra di maquillage elettorale, di 
puro e sem plice make-up, tendente al 
recupero di alcune frange elettorali che 
non si riconoscevano più nel partito di 
H oward.

Intanto sulla politica im m igratoria e 
sul m ulticulturalism o sono pervenuti 
segnali positivi dalla leadership Pea
cock anche se, in effetti, le fila del partito 
sono state rafforzate da uom ini della 
nuova destra. Ciò lascia supporre che le

scelte future verranno profondam ente 
segnate da questa presenza, forse più che 
nel passato. In pratica si è voluto dare 
alla leadership liberale il volto di un 
liberalism o  um ano rafforzando allo 
stesso tem po la presenza, a livello  deci
sionale, della nuova destra.

V alutazioni più oggettive, basate sui 
fatti e non solo su un discorso d ’im 
m agine, potranno essere date solo 
quando il program m a politico dell’op
posizione, che da qui a pochi mesi por
terà alle elezioni federali, diventerà 
parte del dibattito  pubblico australiano.

M arco Fedi

r NEW SOUTH WALES 
GOVERNMENT

DEPARTMENT OF 
PLANNING

Finanziam enti per progetti territoriali 
di assistenza lArea Assistance Scheme 

Sussidi per il 1989-90

Il D ipartim ento di U rbanistica del New South W ales invita tutti gli interessati 
a presentare dom anda per i sussidi rientranti negli Schemi di Finanziam ento 
Locale.
Questi Schem i sono operanti in cinque regioni: H unter, Central Coast, M ac- 
arthur, Illawarra e W estern Sydney ed assegnano sussidi per progetti riguar
danti i seguenti settori:

* servizi e strutture per i giovani
* servizi e strutture per i bam bini
* attività e servizi culturali
* attività e servizi ricreativi, per il tem po libero e per lo sport
* sviluppo attività com unitarie
* sanità pubblica

1 gruppi com unitari, le organizzazioni assistenziali, le agenzie di volontari ed 
i consigli com unali possono presentare dom anda per il suddetto sussidio.
I gruppi che hanno già ricevuto un sussidio nel 1988-89 devono ripresentare 
la dom anda, se desiderano continuare a ricevere fondi per i loro progetti.
I moduli di dom anda e le m odalità di com pilazione sono disponibili presso le 
sedi com unali delle suddette aree.
Per ulteriori inform azioni e consigli contatta il coordinatore d e ll’ "A rea A ssis
tance Schem e” della tua regione:

H unter and Central Coast: M ark M cC onnell (049) 26 2566 

M acarthur and Illawarra: Peter Button (042) 26 8128 

W estern Sydney: Jill H erberte (02) 689 8106.

I moduli di dom anda devono essere presentati alle sedi com unali entro il 30 
giugno 1989.
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■  AUSTRALIA / POLITICS

Tasmania: thè rise 
of green independents

In this interview, thè leader 
o f thè Tasmanian 

Labor Party, Michael Field, 
discusses with Nuovo Paese 

correspondent 
thè prospects 

offorming a minority 
government supported 

by thè indipendents

— W here is thè com mon ground, and  
thè w ill agreem ent to disagree be neces- 
sary, fo r  a w orking understanding be- 
tween Labor and thè Indipendents?

“T here’s a great deal o f  com m on 
ground in that thè m ajority o f  L abor and 
Indipendent policies coincided in thè 
election w hen platform s were released. 
N ow, they w ill berepresen ting  their cos- 
tituency and we w ill be representing 
ours. There w ill be areas o f  continuing 
disagreem ent, in m y view  about em pha- 
sis rather than philosophy.

The A LP has always am ongst its 
m em bers those w ho are concerned with 
quality o f life issues, and others w ho up- 
hold blue collar interests, and on envi- 
ronm ental issues there is tension in thè 
party as there is thè com m unity at 
large.The A LP has to strike a balance 
between those points o f  view.

The Indipendendents have no such 
obligation in that theirs is a m iddle class, 
quality o f  life electoral base. It really all 
depends on w hether o r not there is going 
to be assured  recogn ition  o f  one 
another’s integrity”

— D o parliam entary procedures and  
politica i realities perm it stable m inority  
governm ent?

O r does thè 3-w ay vote o f  m ay 13 
herald thè “Italianisa tion" o f  Tas
m anian politics?

“ ”Tim e will teli! The independents 
will need to give security and stability o f 
governm ent to fulfill their agenda as I 
understand it.

If they fall their first big test they will 
not be a lasting force.

T heir ability to recognise that they 
have received 18% o f thè vote and do not 
enjoy m ajority support will determ ine 
w hether or not there is to be a stable 
governm ent.

They have to recognise thè legitim acy 
o f  o ther points o f  view .They seem  very 
keen to ensure stable governm ent and to 
ensure that this is thè beginning o f  their 
reai em ergence in Australian politics.

If there is another election in thè short 
term  it is they w ho w ill suffer. Voters 
w ould return to thè m ajor parties be- 
cause thè Indipendents w ould inevitably 
be seen as thè destabilising force".

—  A n d  as leader o f  a m ajor party?

“ I w ouldn’t seek to explo it that, be- 
cause thè people have voted and we have 
to accom odate their m andate.

Fifty  three per cent o f  thè people have 
voted to get rid  o f  Gray and for an 
alternative governm ent.

T hat schem e o f things has to be given 
a chance to work.In fact, in order to 
ensure stability we w ould bring in four 
year fixed term  parliam ents w ith safe- 
guard provisions for thè rem ovai o f 
corrupt govem m ents” .

— H ow  do you see thè m echanics o f  
consultation w ith thè Indipendents?

“There has to be a m echanism  for 
consultation whereby thè separate iden- 
tity o f  thè indipendents and their m an
date are recognised.

There are fi ve Indipendents and they 
constitute one seventh o f  thè low er 
house. That legitim acy has to be recog
nised if we are to make a true accom m o- 
dation. D iscussions are presently in a 
prelim enary phase, but parliam entary 
com m ittees present one prospect.

Among other possibilities there are 
cabinet briefings and consultations and 
policy discussions w ith m inisters and 
departm ental advisers. O pening up par- 
liam ent to give it greater meaning is 
another”.

— W hat has thè election done fo r , or 
to, your views on proportional represen- 
tation?

“ Proportional representation is OK. 
The best historical analogy is that A lbert 
O gilvy carne into pow er in 1934 with 
three indipendents being elected and 
holding thè balance o f  power, and he laid 
thè foundations for forty odd years of 
L abor governm ent, and a very innova
tive governm ent it was too

But to draw  conclusions about thè 
future o f  thè tw o-party System is ex- 
trem ely prem ature. In a two party pre- 
ferred situation, thè Indipendents would 
not have won a single seat.

In N SW  by thè sam e token Indip- 
endent candidates d id  win seats in a two- 
party  , half a dozen o f  them.

Here in Tasm ania thè swing to thè 
Indipendents in this election w asn’t as 
great. There is a d isillusionm ent with 
party politics, and that is a reflection of 
thè declining econom ie position o f thè 
country and frustration with thè inability 
o f  thè parties to deliver. Voting Indip- 
endent is largely casting a pox on both 
houses.

There is a high degree o f  that in Tas
m ania as well, w hich com bined with 
environm ental concem  produced thè 
strong showing o f  thè Indipendents”.

— Are you looking fo rw a rd  to thè 
challenge o f  m inority governm ent?

“ If  it occurs , yes. I am confident that 
w e are now in a position to gain govem - 
ment. As to w hether it w ould be in a 
m inority in thè short term, I obviously 
do n ’t w ant to pre-em pt thè outeom e of 
events.

But I think that thè indipendents 
w ould be ili advised if they d idn’t jo in  
w ith thè Labor party, and they would be 
m aking a great historical mistake if they 
allow Gray to continue in governm ent 
w hen they enjoy thè balance o f power 
necessary to change thè governm ent” .

Interview  by D avid  Faber
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■  AUSTRALIA / DIRITTI UMANI

Incontro 
con Amnesty

N um erosi rappresentanti della com u
nità italiana sono intervenuti a ll’incon
tro pubblico con Am nesty International, 
organizzato recentem ente dalla F ilef del 
V ictoria per discutere gli scopi e gli 
obiettivi dell'organizzazione.

Ha presieduto la conferenza la profes
soressa Franca Sciuto, presidente del 
Com itato Centrale In tem azionale e fon
datrice della sezione italiana di A m nesty 
International. La sua visita in A ustralia 
fa parte della recente cam pagna pro
m ozionale dell'organizzazione contro la 
pena di m orte ancora presente in tante 
parti del m ondo. La Sciuto ha tracciato 
una breve storia de ll’organizzazione e 
ne ha presentato le principali aree di 
intervento.

Am nesty International lavora per la 
liberazione dei detenuti per m otivi di 
opinione (cioè di tutti coloro che sono 
stati im prigionati a causa delle loro opi
nioni politiche o religiose, oppure a 
causa della loro appartenenza ad una 
determ inata razza o etnia), purché non 
abbiano usato o prom osso l ’uso della

della Filef 
International

violenza per sostenere le proprie idee 
politiche, religiose ecc. Si batte inoltre 
per l'abolizione de ll’uso della tortura, 
della pena di morte e delle esecuzioni ex
tragiudiziali in tutte le parti del mondo in 
cui queste sono presenti.

Si oppone anche ad ogni form a di tra t
tam ento crudele, inum ano o degradante 
nei confronti di qualsiasi persona che sia 
in carcere, indipendentem ente dal m o
tivo per il quale sia stato im prigionato e 
dal fatto che abbia usato la violenza o 
m eno. Infine cerca di usare la sua in
fluenza , affinché tutti i prigionieri po 
litici ottengano processi che siano im 
parziali, equi e rapidi, in conform ità con 
le norm e previste in proposito dal D iritto 
Internazionale.

R ispondendo alle dom ande del pub
blico, la Sciuto ha spiegato che l ’op
posizione di Amnesty International alla 
pena di morte si basa sul fatto che essa, 
oltre ad essere una pena crudele, inum a
na, degradante per chi la applica, sia 
irrevocabile e che possa essere inflitta ad 
una persona innocente.

H a aggiunto peri che essa si è d im o
strata inutile come deterrente nella lotta 
alla crim inalità.

Nel discorso finale ha espresso un 
m aggiore coinvolgim ento popolare su 
questi temi per ottenere l’elim inazione 
delle ingiustizie e per fare pressione su 
tutti i governi affinché rispettino i diritti 
de ll’essere umano.

M .S .

The Australian 
Sitarne

The high rate o fA borig ina l D eaths in 
Custody has led to Australia being  
nam ed in Am nesty International's most 
recent report fo r  human rights abuse.

The In ternational Chairperson o f  
Am nesty, D r Franca Sciuto, expressed  
concern that such a large num ber o f  
A borig inal deaths in custody in A ustra
lian ja ils  w as "very suspicious". A m 
nesty w ould make its own assessm enl o f  
thè Royal Com mission f in a l report and  
subsequent action taken by thè State and  
Federai G overnm ents to stop these 
deaths occurring.

Am nesty has repeatedly pressed  A u s
tralian G overnm ents to im plem ent thè 
fin d in g s  o f  a num ber o f  officiai inquir- 
ies. W elcom ed thè positive responses by 
federa i and state authorities to thè con- 
cerns it raised, is encouraged by thè 
painstaking nature o f  thè Royal C om 
m ission inquiries.

W hile in Australia, D r Sciuto has had  
a m eeting with W estern Australian Pre
mier, M r Peter D ow ding, regarding thè 
Aboriginal deaths and to discuss G ov
ernm ent action to deal w ith this issue. 
Western A ustralia  has thè highest re- 
corded num ber o f  deaths in custody  
which are being investigated by thè 
Royal Commission.

D r Sciuto indicated that Am nesty wo
uld continue to m onitor progress on this 
issue and urged A ustralians not lo be 
com placent about human rights issues.

C .P .

Cos’è Amnesty 
International
Da quando è stata fondata, nel 

1961, da ll’avvocato inglese Peter 
Benenson, A m nesty International è 
rim asta un’organizzazione indipen
dente da ogni governo e da ogni pos
izione ideologica.

Oggi è la più grande organizza
zione intem azionale per la difesa dei

diritti della persona. C onta oltre
1.000.000 di affiliati in 151 paesi, i 
quali, com e m em bri indiv iduali, 
oppure organizzati in gruppi e sezioni 
nazionali, si adoperano per la libera
zione dei detenuti per reati di opinione 
e si oppongono alla tortura ed alla 
pena di morte in tutto il mondo.

Nel 1977 A m nesty Interna
tional è stata insignita del prem io 
Nobel per la Pace per tutta l’opera 
svolta dall'organizzazione.

La Prof.ssa Sciuto durante l'incontro 
organizzato dalla F ilef - Victoria
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■  AUSTRALIA / ABORIGENI

I diritti 
degli aborigeni

Una premessa necessaria per il multiculturalismo

U na corona di fiori del governo del 
N ew  South W ales non c ’era  ai funerali di 
D avid John G undy, avvenuti il 10 m ag
gio. N é c ’erano rappresentanti del D i
partim ento di Polizia a porgere le dovute 
condoglianze alla fam iglia e alla co llet
tività aborigena. L a  tragica uccisione, 
a ll’alba del 27 aprile, di un uom o disar
m ato che non aveva altra colpa che 
quella di essere aborigeno è ancora tutta 
da spiegare: la polizia ha sparato, ovvia
mente, prim a di verificare l ’identità 
della persona che avevano davanti.

G li agenti stavano cercando un certo 
John Porter il quale avrebbe sparato su 
due poliziotti qualche giorno prim a. 
Agendo sul presupposto che il ricercato 
fosse aborigeno, la polizia aveva lancia
to una serie di raid  che avevano m esso a 
soqquadro e terrorizzato la co llettività 
aborigena di R edfem  e dintorni.

Le c irco stan ze  d e ll’uccisione  di 
G undy sono oggetto  di indagine da parte 
del Coroner  pertanto non è lecito  com 
m entare oltre fino a che i risultati

de ll’indagine non saranno resi pubblici.
Le indagini interne condotte in simili 

casi dalla polizia stessa e quelle condotte 
dai Coroner  non hanno mai in passato 
soddisfatto la collettività aborigena, che 
vuole invece, anche in questo caso, una 
com m issione d ’inchiesta appositam ente 
costituita  (Royal C om m ission i.

A questa richiesta si sono subito asso
ciati dieci autorevoli avvocati del NSW  
seguiti, contro le indicazioni del loro 
stesso C ollegio professionale, da altri 50 
avvocati, o ltre che dal m inistro federale 
per gli A ffari A borigeni, on. Jerry Hand, 
dalla C hiesa cattolica e il Consiglio  delle 
Chiese, dal presidente della C om m is
sione di inchiesta sulla m orte di abo
rigeni in stato di detenzione, d a ll’e
ditorialista del Sydney M om ing H erald 
e da tante altre autorevoli voci. C ontrari, 
finora, il P rem ier G reiner ed altri espo
nenti liberali, o ltre che il M inistro  per la 
Polizia secondo il quale gli agenti hanno 
agito seguendo correttam ente le proce
dure di legge. M a se la legge consente

cose sim ili non può essere una buona 
legge! Si riprenderà la discussione dopo 
il rapporto del M edico Legale.

Fatti com e questi, però, devono far ri
flettere tutta  la società e anche noi come 
im m igrati che ci battiam o per i nostri 
diritti da una posizione di minoranza 
nella società australiana. E  la storia di 
D avid G undy è sintom atica della storia 
di oppressione che, ancora oggi, tanti 
aborigeni sono costretti a subire, in una 
società che è diventata ricca grazie alla 
loro terra prim a di tutto. Non a caso circa 
l ’80% della attuale produzione austra
liana deriva, infatti, da ll’esproprio e dal
lo sfruttam ento della terra; agricoltura, 
pastorizia e minerali.

Pensiam oci un p o ’ su. D avid Gundy, 
nato a C asino, cittadina della costa 
settentrionale del NSW , apparteneva 
a lla  trib ù  B u n g a lu n g  che, p rim a 
de ll’arrivo dei bianchi, popolava la zona 
C asino-L ism ore. G undy non conobbe 
suo padre, un im m igrato italiano, e 
a ll’età di quattro  anni, com e è accaduto 
a tanti altri bam bini aborigeni, venne 
tolto  alla m adre dagli assistenti sociali e 
affidato ad una fam iglia di bianchi.

P u r vivendo nella società bianca e in 
parte bianco egli stesso, Gundy non 
perse mai il suo senso di appartenenza 
alla collettività aborigena. Da ragazzo 
era passato da  una istituzione a ll’altra 
ma, a detta di tutti, era uno che si era fatto 
da  sé, aveva fatto molti mestieri, lavo
rava sodo ed era rispettato da amici e 
datori di lavoro. D a tredici anni insieme 
alla sua com pagna D olly Eatts, anche lei

= = = = = ^ - ' - - - '

There can be no multiculturalism 
without Aboriginal rights

T h e  fatai shooting o f  D avid  G undy during one o f  thè 
raids by thè police in Sydney on 27 A prii highlights thè 
conditions o f  racial oppression and harassm ent to which 
thè Aboriginal com m unity is stili subjected after 200 years 
o f white dom ination. These conditions, as those uncovered 
by thè R oyal Com m ission on Aboriginal D eaths in Custo- 
dy, cannot be part and parcel o f  a c ivilised and dem ocratic 
country respectful o f  hum an rights. They are indeed 
sham eful and m ust be utterly rejected.

Facts such as these cali for a fundam ental re-exam ina-

L = = — = = = = =  =

tion o f  A ustralia’s m ulticultural perspective and migrants, 
as m inorities w hich have su ffe red o r stili suffer thè effects 
o f  discrim ination, cu ltural oppression and exploitation 
need to bring to consciousness thè fact that thè Aboriginal 
people o f A ustralia have suffered all o f  those but to higher 
degree and fo r m uch longer. It is no exaggeration to speak 
o f attem pted genocide as history and recent events show.

H ence thè ju s t struggle for m igrants’ rights and for m ul
ticulturalism  is not conceivable w ithout a new  conscious
ness o f  thè long standing struggle o f  thè Aboriginal nation 
for justice, land rights and self-determ ination. W e, as 
m igrant m inorities, are duty-bound to support their 
struggle as a necessary condition for thè defeat o f  that same 
racism  w hich is also directed  against us.
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■  AUSTRALIA / SONDAGGI

aborigena, aveva adottato sin dalla na
scita Bradley; figlio di una sfortunata 
parente di Dolly. Il bim bo, che ha ora 
nove anni, è orfano di padre per la 
seconda volta. Gundy e la sua com pagna 
lavoravano m olto e cercavano di rispar
miare per acquistare un’abitazione, m a 
erano anche attivi nel m ovim ento abo
rigeno per i diritti alla terra.

Ecco quindi una figura che non corri
sponde affa tto  allo  stereotipo  che 
com unem ente si ha degli aborigeni. 
Ecco anche una giovane vita stroncata 
senza un perché. Anzi, il perché va sicu
ram ente ricercato ne ll’atteggiam ento 
ancora prevalentem ente razzista di una 
buona parte delle autorità e della popo
lazione bianca verso gli aborigeni.

Sono fatti che esigono una correzione 
di fondo della prospettiva m ulticultu
rale. E gli im m igrati non possono 
sottrarsi dal prendere coscienza del fatto 
che se noi siam o, o siam o stati, oggetto 
di discrim inazione, di derisione, di op 
pressione culturale, di sfruttam ento, gli 
aborigeni lo sono stati in m isura ancora 
m aggiore e per lungo tem po. N on è cer
tam ente u n ’esagerazione parlare di ten 
tato genocidio. La prospettiva del m ul
ticulturalism o e la lotta contro il raz
zism o in A ustralia, quindi, deve partire 
proprio da lì: dai diritti degli aborigeni 
ed in particolare dal diritto alla terra che 
essi giustam ente rivendicano. E ’ dovere 
degli im m igrati sostenere le battaglie 
delle m inoranze aborigene se si vuole 
una società più giusta che si dovrà una 
buona volta liberare proprio di quel 
razzism o che opprim e anche noi.

Bruno Di Biase

David Gundy

L’opinione pubblica in favore 
del m ulticulturalism o

A lla fine d ’aprile sono stati resi noti i 
prim i risultati di un sondaggio d ’opinio
ne su ll’atteggiam ento degli australiani 
nei confronti del m ulticulturalism o.

Si tratta del prim o sondaggio a vasto 
raggio intrapreso su tale questione e fa 
parte di una ricerca più am pia curata 
dall 'O ffice o f  M ulticultural A ffairs, l ’o r
ganism o federale incaricato di presen
tare al governo raccom andazioni in 
m ateria di questioni m ulticulturali.

I prim i dati si riferiscono alla fase d iJ 
ricerca effettuata fra l ’ottobre 1988 e il 
febbraio 1989, ed elaborano i risultati di 
interviste condotte con 1552 persone, 
rappresentanti varie fasce della popo
lazione adulta (età superiore ai 15 anni) 
e residenti in diverse parti d e ll’A u
stralia. Il 26%  del cam pione era rappre
sentato da persone nate all’estero, di cui 
il 13% proveniente da paesi di lingua 
non inglese. In com plesso sono stati 
intervistati 4502 inform anti, per una 
spesa totale di $5 0 2 .0 0 0 .1 risultati finali- 
in relazione al cam pione intero verranno 
pubblicati nei prossim i mesi.

I risultad em ersi sono positivi e nel 
com plesso m ostrano pieno appoggio sia 
alla nozione stessa di m ulticulturalism o 
sia alle misure governative di natura 
m ulticulturale: ad esem pio, il 62% degli 
intervistati sostiene che il m ulticultu
ralism o prom uove pari opportunità; per 
l ’81% degli intervistati è necessario alla 
convivenza arm oniosa di culture d i
verse; per l ’85% stim ola il com m ercio 
ed il turism o; per il 95%  esso rappresenta 
una vera e propria realtà della società 
australiana, m entre è solo una m inoran
za (43% ) che lo considera un elem ento 
che m ina la lealtà verso l ’Australia.

Per quanto riguarda gli obiettivi del 
m ulticulturalism o, è interessante notare 
che il 98% degli intervistati ha afferm ato 
che i servizi governativi dovrebbero 
essere accessibili a tutti e che il governo 
e le organizzazioni com unitarie devono 
tener m aggior conto della diversità della 
popolazione australiana (90% ).

A proposito dei servizi già esistenti, 
secondo l’89% degli intervistati tutti gli 
australiani dovrebbero avere la possi
bilità di im parare l’inglese ed u n ’altra

lingua; vi è un consenso generale sulla 
necessità di avere interpreti in tribunale 
e negli ospediali (94% ), offrire corsi 
intensivi d ’inglese ai figli degli im m i
grati (91% ), istituire centri di infor
m azioni per gli im m igrati, inclusi corsi 
d ’inglese (93% ), insegnare l ’inglese sul 
posto di lavoro (77% ) e insegnare nelle 
scuole le lingue dei m aggiori gruppi 
etnici (71% ).

N onostante queste risposte positive 
che dim ostrano una notevole disponi
bilità a prom uovere la diversità  cu ltura
le, esistono ancora gravi pregiudizi su 
alcuni aspetti del m ulticulturalism o, 
specialm ente da parte di coloro che 
vedono le direttive m ulticulturali com e 
un m ezzo per “ avvantaggiare” gli im m i
grati a scapito del resto della popolazio
ne australiana, piuttosto che com e un 
m odo di rendere la società più equa e 
dare a tutti la possibilità  di accedere alle 
sue strutture ed ai suoi servizi. A d esem 
pio, secondo il 51%  degli intervistati, 
m u lticu ltu ralism o s ign ifica  che gli 
im m igrati ricevono troppo aiuto da parte 
del governo, m entre l ’87% tem e che il 
m ulticulturalism o incoraggi la creazio
ne di ghetti etnici.

Secondo il m inistro federale per 
l ’Im m igrazione e gli A ffari Etnici, 
R obert Ray, che ha presentato i prim i 
dati del sondaggio, i risultati saranno un 
valido strum ento di cui il governo potrà 
servirsi per identificare le aree ancora 
problem atiche ed elaborare strategie atte 
a m igliorare le relazioni fra i vari settori 
della com unità. Il senatore Ray ha anche 
sottolineato che i dati sem brano indicare 
una certa  confusione d ’idee tra il m ul
ticulturalism o e la politica im m igratoria, 
dato che l ’81%  degli inform anti crede 
che il m ulticulturalism o sia alla base 
della politica im m igratoria australiana. 
Secondo il m inistro, quindi, è im por
tante far capire la differenza sostanziale 
tra il m ulticulturalism o, che è una diret
tiva politica interna riguardante i diritti 
degli individui nella società australiana, 
e la politica im m igratoria del governo 
australiano, su cui le direttive m ulticul
turali non incidono affatto.

N ina Rubino
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■  B O O K  R E V IE W

The Labor Legacy

"The ALP attemps to reconcile thè interests ofboth  
labor and business"

C aro l Johnson’s first book, The 
L abor L e g a c y , is an analysis o f  thè ide- 
ology o f  thè Curtin, C hifley and W hit- 
lam  govem m ents and assesses their in- 
fluence on thè H aw ke govem m ent. In 
doing so, thè author argues that thè 
H aw ke govem m ent, contrary to  w hat 
m any critìcs have suggested, is a m ore 
conservative version o f  previous Labor 
govem m ent.

This analysis a lso highlights thè prob- 
lem s faced by reform ist govem m ents in 
a capitalist society. This is relevant not 
only to thè A ustralian Labor Party 
(A L P ), but to any reform ist party  in any 
capitalist country. T he basic question 
being: how do you reconcile thè con- 
flicting interests betw een labor and busi
ness? O r better stili, can these objective 
contradictions be reconciled?

The author finds that thè “social har- 
m ony” ideology o f  thè A LP attem pts to 
reconcile thè interests o f  both labor and 
business.T he objective is to  create a 
m ore hum ane capitalist society which 
can meet thè dem ands o fb o th  labour and 
business. The chapters on C urtin , 
Chifley and W hitlam  clearly dem ostrate 
that thè Labor party  has no t been able to 
achieve this goal. Indeed, in thè end, thè 
inability to satisfy thè dem ands o f  nei- 
ther business nor labour underm ines its 
chances o f  getting re-elected as it is no 
longer seen as a party w hich can repre- 
sent thè national interests.

The deficiency in thè L abor govem 
m ents’ policies can be seen by analysing 
their terms in office. The Curtin, Chifley 
and W hitlam  L abor govem m ents all 
view ed econom ie grow th and full em- 
ploym ent as a w ay o f  overcom ing thè 
class contradictions present in society. 
This was to be achieved by creating a 
healthy capitalist econom y in which 
private enterprise w ould be thè provider 
o f  m ost jobs. The interest o f both labor 
and business were to be m et by getting 
both classes to w ork together in a m arket

System dom inated by private enterprise.
By evaluating thè various govem 

m ents’ wages, w elfare and industriai 
policies, thè author dem ostrates their 
inability to m eet thè dem ands o f  both 
business and labour. T he C hifley and 
W hitlam  govem m ents, ultim ately, and 
especially during an econom ie reces- 
sion, in order to ensure capitalist profita- 
bility had to encourage wage restraints 
and lim it their reform s.This had thè ef- 
fect o f alienating thè trade union move- 
ment, but no t pleasing business which 
w anted further wage cuts, further reduc- 
tion in w elfare Services, and an increase 
in assistance for private enterprise. 
Johnson, concludes by saying:

A ll these govem m ents initially  under- 
estim ated thè extent to w hich thè well 
being o f  thè capitalist econom y w ould  
necessitate a degree o f  wage restraint, 
w hich thè trade union m ovem enl w ould  
resist to varying degrees. M ore funde-  
m enlally, they underestim ated thè de
gree o f  opposilion which their reform  
policies, especially a ttem pts to influence

thè direction o f  investm ents, w ould en- 
counter fr o m  business.

H ow  do these labor govem m ents re
late to thè H aw ke govem m ent? W hat do 
they have in com m on ? It is arguéd that 
thè Labor govem m ents share thè social 
harm ony ideology, ( H aw ke’s em phasis 
on consensus is part o f  thè social har
m ony ideology). A ll em phasised wage 
restraints, private profitability  and pri
vate govem m ent assistance w ith little if 
any Controls attached. And, all argued 
that thè working class had to m ake short 
term  sacrifices through wage restraint in 
order to ensure profits , investm ent and 
hopefully  jobs.

The accord is seen as being influenced 
by thè final stage o f  thè W hitlam  govem 
m ent w hen it prom ised m aintenance o f 
thè social w age in return for wage re
straint. Indeed, Paul Keating, in his 1986 
budget speech, boasted that reai labor 
costs had been cu t by 7%  under thè 
H aw ke govem m ent. In com paring thè 
w ages policy im plem ented by all four 
Labor govem m ents, Johnson notes:

The Curtin, C hifley and W hitlam  gov- 
ernm ents all urged wage restraints. 
N onetheless thè W hitlam  govem m ent 
d id  introduce fu l l  wage indexation. The 
H aw ke govem m en t has gone fu rther  
than any o f  them  in their calls fo r  a 
signifteant drop in thè standard o f  living 
o f  australian wage earners. H owever, 
there is p len ly  o f  precedent fo r  thè 
govem m en t' s argum ents about thè need  
fo r  w age restraint in order to ensure  
increased  profits, investm ents and eco
nom ie growth. Once again, thè Hawke  
g ovem m en t has m erely developed this 
logie fu r th e r  than its predecessors.

Like its predecessors, thè H awke 
govem m ent stresses thè links between a 
healthy private econom y and employ- 
ment. Follow ing W hitlam ’s footsteps he 
has placed further em phasis on com peti- 
tion and m arket forces. M oves towards 
further enhancing thè prim acy o f thè

CURTIN. CHIFLEY, WHITIAM, H / M E
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■  AUSTRALIA / ECONOMY

More Market than Geography
m arket are evident in thè H awke 
governm ent’s decisions to devaluate thè 
dollar, deregulate thè financial m arkets 
and reduce tariff protection for locai 
m anufacturers.

The author concludes that thè H awke  
style o f  consensus politics is thè m ost 
righi wing developm ent in thè history o f  
thè Labor party. She States, in reply to 
those who see thè H awke govem m ent as 
departing from  thè labor tradition, that a 
reai break could have com e if  thè Labor 
party had responded to thè crisis in a left 
wing direction:

Other m ethods o f  coping with thè cri
sis including greater control over proftls  
and thè direction o finvestm en ts  presup
pose long term  socialist strategies which  
are very fa r  fro m  lim ited reform s advo- 
cated by thè ALP.

In thè concluding chapter, Johnson 
acknowledges that thè m ost im m inent 
threat to thè H awke govem m ent stili 
com es from  thè Liberal party. She also 
States that if  thè econom ie problem s and 
thè A L P’s conservative policies con
tinue, there will be fertile ground for 
proposing left alternatives. This book is 
not a dogm atic attack on thè ALP. It is a 
genuine and honest attem pt to analyse 
thè ideology o f thè ALP and thè diffi- 
culty this party encounters once it at- 
tempts to put it into practice. The A L P ’s 
policies are an attem pt to hum anise 
capitalism  and not to m ove towards a 
socialist society. A lthough, som e worth- 
while reform s have been made, this state 
o f affairs certainly pleases business 
which in times o f econom ie recession 
has thè option o f  supporting a Labor 
govem m ent w hich can restrain wages, 
reduce public spending, continue indus- 
try subsidisation, and ensure thè m ainte- 
nance o f profits in times when, possibly, 
thè status quo could be challenged.

Reform ist governm ents have thè op- 
tions o f im plem enting lim ited reform s 
by relying on thè ability o f thè free 
m arket forces to guarantee econom ie 
growth; or, through a m ore direct gov
em m ent intervention to ensure that p rof
its are invested in thè desired sectors of 
tire econom y, and that thè state will di- 
rectly  in te rvene  in areas vita l to 
A ustralia’s econom ie future w hich lack 
private investm ents. The L abor party 
has pursued thè form er option with lim 
ited success. Perhaps, thè second option 
could achieve better results.

Piero A m m irato

T h e  cali for A ustralia to jo in  thè Euro- 
pean Econom ie C om m unity (EEC) by 
thè Liberal Party President and Elders- 
IX L boss, M r John Elliott, last M ay was 
no brash proposal.

A lthough it takes a feat o f im agination 
to consider thè land down under  a Euro- 
pean satellite, for M r Elliott, and thè 
interests he represents, thè m arket bene- 
fi ts from  being part o f thè EEC outw eigh 
geographic reality and current politicai 
logie.

His desire to be an integrai part o f thè 
European block reflects thè growing 
num ber o f A ustralian business interests 
keen to take advantage o f thè large con
sum er group with a relatively high d is
p o s a le  income.

Business organisations such as those 
headed by Robert H olm es a' Court, Alan 
Bond, and M r Elliott, already have size- 
able interests overseas and their com pa- 
nies are as m uch intem ational as A ustra
lian in their operations.

A lthough thè m arkets o f South-Eatft 
Asia hold greater consum er potential, 
before they can be exploited fully in a 
w ider range o f  produets, thè unit cost o f 
production needs to be reduced and 
peop le’s incomes raised.

M em bership o f thè EEC w ould give 
access to a large com m unity accustom ed

to high consum ption levels w hich w ould 
facilitate further intem ationalisation o f 
com panies.

Australian com panies are preparing to 
take advantage w hen Europe becom es a 
single m arket after its unification in 
1992. Spain has been targeted and TNT 
Spypack, M ayne N ickless, Brambles, 
A N Z and Elders Agribusiness all have 
operations there.

E lders-ow ned C ourage Brew ery in 
Britain will soon give Spaniards thè blue 
and gold  F oste r’s can and there have 
been rum ours o f a possible p lant in 
Spain.

Clearly business interests and plans 
are m oving at a faster rate than politicai 
developm ents in Europe w hich is under- 
going a transform ation that w ould have 
been unthinkable 20  years ago.

Econom ie and business am bitions 
historically have outstripped social and 
politicai processes. This is thè challenge 
faced by nations w hich are progres- 
sively abdicating authority and respon- 
siblity in an increasingly intem ational 
m arket.

New  dem ocratic processes o f ac- 
countability have to evolve to deal with 
thè ensuing bigger and m ore open m ar
kets.

F.B.
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Le lingue comunitarie 
in Victoria

M E L B O U R N E  - Il V ictoria 
si m ette a ll’avanguardia nel 
cam po delle lingue degli im 
m igrati lanciando il pro 
gram m a “Languages Action 
P ian” per stim olare e po ten
ziare lo studio delle lingue 
com unitarie  n e ll’arco del 
prossim o triennio. 
L ’iniziativa, presentata dal 
m inistro per l ’E ducazione e 
vice prem ier, Joan  K im er e 
dal m inistro per gli A ffari 
E tnici A ndrew  M cCutcheon 
il 10 m aggio presso la  scuola 
e lem en tare  di B runsw ick  
North, segue una lunga fase 
durata quasi tre anni di ri
orientam ento - m a in altri 
Stati australiani anche di 
stagnazione - ne l cam po 
de ll’educazione linguistica.
Il piano, elaborato da  Joseph 
L o B ianco , p rev ed e  per 
l’anno in corso l ’assunzione 
di 70 nuovi insegnanti di lin 
gua e assistenti ripartiti tra 
scuole elem entari e secon
d a r ie  c o n  un  p a ra l le lo  
aum ento del personale m in i
steriale addetto  alla con 
sulenza linguistica (8 nuovi 
funz ionari p e r le lingue  
com unitarie).
I giovani dovrebbero coglie
re l’occasione che una so
cietà m ulticulturale offre per 
diventare bilingui —  ha detto 
l’on. K irner —  e per ragioni 
m o lto  im p o r ta n t i :  i n 
nanzitutto per sostenere e ar
ricchire un prezioso patrim o
nio culturale, per acquisire 
una m aggiore m aturità in
tellettuale, sociale ed affet
tiva, per m igliorare le proprie

prospettive d i lavoro.

Sting in Australia

C A N B E R R A  - Il cantante 
rock Sting e la sua delegazio
ne di capi indios ed am bien
talisti im pegnati contro la 
d is tru z io n e  d e lle  fo res te  
am azzon iche  hanno  c o n 
cluso in Australia, incon
trando il P rim o m inistro Bob 
H awke, un giro m ondiale che 
li ha portati in 13 nazioni. 
Sting, che ha ottenuto da 
H a w k e  la  p ro m e s sa  d i 
250m ila dollari di contributo 
alla protezione di una riserva 
a m a z z o n ic a  d i 1 8 0 m ila  
chilom etri quadrati, ha e lo 
g iato il governo australiano 
per la  sua “consapevolezza 
ecologica”, m a lo ha im ba
razzato accusandolo di farsi 
im brogliare dai giapponesi 
concedendo loro di disbo
scare insostituibili foreste 
p luviali australiane per poi 
riv en d ere  a ll 'A u stra lia  la 
carta  prodotta.
N el suo colloquio con la dele
gazione, H awke ha definito  
“questione di im portanza 
m ondiale” il destino delle 
foreste am azzoniche la cui 
distruzione contribuisce al 
problem a globale de ll’effetto 
serra. Sting a sua volta ha 
accolto  com e ottim a notizia 
la decisione del governo aus
traliano d i non firm are la  
c o n v en z io n e  su llo  s fru t
tam ento m inerario d e ll’A n
tartide.
D urante il suo soggiorno 
Sting si è unito a circa 400 
am bientalisti che ad Eden 
(450 Km. a sud di Sydney) si 
oppongono al disboscam ento 
di foreste nazionali per m ano

di im prese giapponesi. 
N um erosi m anifestanti si 
sono poi addentrati nella 
zona “o ff lim its” della foresta 
e 28 di essi sono stati ar
restati.

I debiti 
degli australiani

SY D N EY  - G li australiani 
sono il popolo più gravato al 
m ondo da debiti personali, 
oltre 41 m iliardi di dollari 
pari a 2 .500 dollari prò  capite 
e  5 .700 dollari per ogni per
sona occupata: un livello che 
supera de ll’80% ogni p re 
cedente valutazione.
Le nuove e spettacolari cifre 
vengono d a ll’istituto d i em is
sione (Reserve Bank) che ha 
adottato un nuovo sistem a di 
calcolo che tiene conto dei 
num erosi prestiti personali, 
finora ignorati perchè classi
ficati com e debiti di affari. 
Secondo il bollettino m ensile 
della R eserve Bank, pubbli
cato il m ese scorso, gli inde
bitam enti dei privati hanno 
raggiunti i 41,8 m iliardi. I 
nuovi dati sconvolgeranno la 
valutazione corrente secondo 
cui i debiti di consum o si 
erano stabilizzati sui 23 m il
iardi di dollari sin dal 1985 ed 
hanno già sollevato un ves
paio sulle insidie che gli ac
quisti a rate e le carte di 
credito  presentano per le 
fam iglie medie.
S eco n d o  P au l B ingham , 
presidente della Australian 
C redit Counselling Associa- 
tion che assiste i consum atori 
in m ateria di prestiti, le im 
plicazioni del vero livello dei 
d eb iti d i co n su m o  sono 
enormi.

Tasmania: 
accordo ALP-Verdi

H O B A R T  - Il gruppo dei 
c inque parlam entari am bien
talisti, eletti nelle recenti 
elezioni svoltesi il 13 maggio 
in Tasm ania, hanno firm ato 
uno storico accordo con il 
Partito  laburista, che porterà 
alla form azione di un nuovo 
governo statale e m anderà 
a ll’opposizione il partito li
b e ra le  c h e  a ttu a lm e n te  
governa l ’isola.
L ’attuale p rem ier liberale 
R obin Gray, in carica da sette 
anni, ha com unque annuncia
to che form erà un governo di 
m inoranza, anche a costo di 
venir battuto quando, il 28 di 
giugno, il nuovo Parlam ento 
si riunirà per la  prim a volta. I 
liberali avevano infatti o t
tenuto solo diciassette seggi 
contro i tredici ottenuti dai 
laburisti. I voti dei "verdi" si 
sono resi quindi indispensa
bili per poter form are una 
qualsiasi m aggioranza. 
A nche se  al m om ento di an
dare in stam pa non sono noti 
i dettagli tecnici d e ll’accordo 
è rilevante notare che per la 
prim a volta nella storia della 
federazione australiana un 
m ovim ento am bientalista si 
sia trasform ato da espres
sione di protesta ad entità 
politicam ente organizzata.
Il successo “verde” è  anche 
dovuto  alla  recente disaf
fezione verso i due principali 
partiti da parte di alcuni elet
tori, che li accusano di svol
gere  p o litich e  non c o n 
seguenti alle caratteristiche 
ideologiche e morali che si
nora li distinguevano.
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■  ITALIA / POLITICA

Dalla stagione dei congressi 
a quella della crisi

/  recenti congressi hanno reso ufficiale la fin e  del 
pentapartito. La crisi nasce però dalla mancanza di 

risposte ai nuovi ferm enti sociali

Sulla  c ris i di governo si sono aperte le 
consultazioni al Q uirinale. Cossiga a- 
scolterà per prim i, com e di prassi, i 
presidenti del Senato e della Cam era, 
Spadolini e lo tti. Intanto dem ocristiani e 
socialisti continuano a scam biarsi le re 
sponsabilità della  crisi. In effetti la fine 
anticipata della  legislatura era prevedi
bile considerando la situazione insoste
nibile a ll’interno della  coalizione a cin
que. M a la vera causa della attuale crisi 
di governo è dovuta a ll’incapacità d i
m ostrata dal governo nel far fronte ai 
nuovi ferm enti sociali presenti nel 
paese. L o  sciopero generale sulla sanità, 
la questione giovanile e l ’em ergenza al 
Sud (particolarm ente in Sicilia con la 
nuova ondata m afiosa), avevano deter
m inato il quadro politico che aveva 
portato il Pei alla m ozione di sfiducia 
presentata in Parlam ento.

L a stagione dei congressi, in iziata lo 
scorso dicem bre con il Partito  liberale, 
ha riunito  quasi tutte le form azioni po 
litiche italiane e si è conclusa, con i re- 
pubblicani e i socialisti, a un m ese esatto 
dal prossim o “grande scon tro” : le 
elezioni europee del 18 giugno (vedi 
pagina 19).

Per i dem ocristiani, l ’arena del con
gresso è servita ad em arginare l ’ala 
sinistra e il suo leader C iriaco D e M ita, 
sostituendolo alla segreteria con il capo 
della corrente di centro, Arnaldo For- 
lani. Il Pei di O cchetto ha puntato sul suo 
congresso per lanciare il “nuovo corso” 
riform ista e tendere la m ano ai socialisti, 
perché prenda form a u n ’alternativa di 
sinistra. Infine il Psi, nel suo 45 con
gresso, si è presentato com e paladino 
delle riform e istituzionali per rendere 
più forti e più efficienti parlam ento e 
governo, per bloccare il d ialogo con i 
com unisiti e per far cadere il governo a 
cinque, guidato dal dem ocristiano C iria
co De M ita. I ch ea  1.100 delegati hanno

conferm ato alla segreteria del partito, 
Bettino Craxi con una m aggioranza del 
92,3%  (una percentuale “degna della 
B ulgaria”, ha com m entato egli stesso) 
ed hanno preso atto della fase di crescita 
che il partito  sta attraversando in term ini 
di iscritti (630m ila, oltre 30m ila in più 
rispetto  a ll’ultim o congresso) e di voti 
(con cinque m ilioni e m ezzo di elettori è 
il terzo partito dopo D e e Pei).

N um erosi gli ospiti stranieri, dal fisico 
sovietico Andrej Sakharov al presidente 
de ll’In tem azionale Socialista, W illy 
Brandt, dal capo laburista israeliano 
S im on P erez a ll’ex -can d id a to  d e 
m ocratico alla presidenza USA, Gary 
Hart.

Il destino del governo De M ita ed  il 
tem a  d e l l ’a lte rn a tiv a  d i s in is t ra  
a ll’egem onia dem ocristiana sono stati al 
centro del dibattito congressuale, che si 
è inoltre occupato di ambiente, sviluppo 
energetico, crisi delle grandi città, m ez
zogiorno, giovani e questione fem 
minile. M a come cavallo di battaglia il 
partito  socialista  ha indubbiam ente 
scelto quello delle riform e istituzionali, 
a com inciare da ll’elezione diretta del 
Presidente della Repubblica —  stru
m enti che propone d i usare com e “gri
m aldelli” per scardinare il continuo 
succedersi in Italia di governi deboli e 
parlam enti indecisi. O ltre a ll’elezione 
diretta del capo dello Stato, già in uso in 
Francia ed in altre dem ocrazie occiden
tali, i socialisti chiedono la riform a della 
legge elettorale e del Parlam ento b i
cam erale e l ’istituzione di referendum  
“propositiv i” pe r l ’in troduzione di 
nuove leggi (la costituzione prevede 
so lo  re fe ren d u m  “ ab ro g a tiv i” per 
l’abolizione di leggi esistenti).

Bettino Craxi, che da 13 anni guida il 
Partito socialista, ha am m onito in parti
colare i dem ocristiani e i com unisti a 
“non attizzare polem iche con i sociali

sti”, com e hanno fatto  negli ultim i tempi 
con giunte locali “anom ale” com e quella 
al com une di Palerm o (dove governano 
sei partiti, tra cui De e Pei, mentre il Psi 
ha scelto di rim anere all’opposizione).

E  non è da escludere che la punizione 
inflitta al governo D e M ita alla fine del 
congresso, sia stata provocata da ll’o f
fesa recata dai dem ocristiani alleandosi 
con i com unisti.N otando che giunte Dc- 
Pci, con o senza i socialisti, sono ormai 
in Italia oltre 300, Craxi ha definito il 
com une di Palerm o, sotto il sindaco 
dem ocristiano Leoluca Orlando, una 
“som m a di dem agogia, retorica, incon
cludenza e m algoverno” .

Il segretario socialista ha nuovam ente 
respinto com e poco convincente l ’alter
nativa di sinistra proposta dal Pei, affer
m ando che “la sinistra italiana potrà  
ricom porsi soltanto su l terreno del so
cialism o dem ocratico, europeo e oc
cidentale, espressione del riformismo  “ , 
in altre parole, solo sotto la guida sua e 
del suo partito.

D ue giorni prim a si era concluso il 
congresso del Partito  repubblicano, il 
palcoscenico da cui il segretario G iorgio 
L a  M alfa (rieletto alla quasi unanim ità) 
ha lanciato il “polo laico” con i liberali e 
radicali, l ’abbozzo di un patto federativo 
che vuole presentarsi com e la “quarta 
forza” della politica italiana. La M alfa 
ha ribadito  il no dei repubblicani alle 
proposte socialiste d e ll’elezione diretta 
del capo dello  Stato e del referendum  
propositivo ed ha lanciato una sfida d i
retta  ai socialisti: “Il Pri non si sottrae  
a ll’ approfondim ento d i una alternativa  
di governo purché il Psi riesca ad in
tendersi con il P ei e purché l'a lternativa  
stessa si fo n d i su linee di politica estera  
ed  econom ica gradite a i repubblicani.''

C.B.M .

Il segretario del Pri, Giorgio La Malfa
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■  ITALIA / SINDACATI

Con Io sciopero torna la voglia 
di protagonismo

Un milione in piazza contro i ticket sanitari.
Le adesioni hanno toccato punte del 90%.

Secondo le prim e valutazioni dei sin
dacati lo sciopero del 10 m aggio scorso, 
indetto dalle confederazioni della CGIL, 
CISL e UIL, è stato il più riuscito degli 
ultimi anni. C ontro i ticket e la politica 
sanitaria del governo i sindacati sono 
riusciti a portare in p iazza oltre un m ilio
ne di persone che hanno riconferm ato il 
loro no sia ad una gestione dei servizi 
che voleva com inciare a privatizzarsi 
concettualm ente con una politica del 
“far pagare l ’utente”, sia a ll’arroganza 
del governo De M ita.

Era sorta la polem ica con Craxi il 
quale, in una serie di interviste e com 
menti, aveva duram ente criticato la 
scelta dello sciopero generale. Il segre
tario socialista l’aveva infatti definita 
una scelta sim ile al nucleare, perché 
com porta distruzione di salario e di 
ricchezza. Il Psi in sostanza aveva 
ritenuto di dover ricorrere ad un argo
mento orm ai superato anche negli am 
bienti più conservatori: quello di una 
gestione strettam ente econom icista an
che dei rapporti sociali e di classe, per 
cui diventa spreco di risorse anche la sal
vaguardia dei propri diritti.

11 sindacato si è com unque preparato 
com patto a ll’appuntam ento del 10 m ag
gio. U na com pattezza che è frutto di una 
nuova stagione di lotte che vogliono 
r id a re  c r e d ib i l i tà  al m o v im e n to  
sindacale e ristabilire un protagonism o 
di forza sociale.

Le m anifestazioni tenute in tutta Italia 
hanno dato il segno di una rinnovata 
partecipazione soprattutto  dei giovani e 
di quei settori industriali recentem ente 
più colpiti dalle scelte econom iche di 
governo e dove le lente reazioni dei 
sindacati avevano favorito  evidenti 
fenomeni di distacco e disaffezione. 
Proprio dai piazzali della Fiat sono par
titi i primi respiri di sollievo di un 
sindacato che dalla roccaforte del capi

talism o italiano aveva dovuto subire 
delle dure sconfitte.

Forse non sarebbe stato possibile arri
vare al risultato odierno senza lo scontro 
tra CG IL e Pei da un lato e Fiat d a ll’altro, 
sulla questione dei diritti sindacali. 
Segno che qualcosa sta cam biando an
che nei rapporti di forza, nella capacità 
contrattuale e nelle relazioni industriali 
tra  sindacati e Fiat.

Il segretario generale della CGIL, 
Bruno Trentin, nel suo intervento alla 
m anifestazione di G ioia Tauro, ha soste
nuto che coloro che fanno appello alla 
logica del portafoglio per considerare o 
m eno l ’opportunità di scioperi generali 
vogliono dare un prezzo a diritti, com e 
quello alla giustizia fiscale o alla salute, 
che prezzo invece non hanno.

Che cosa c ’è al fondo della protesta sui 
ticket e della ripresa di iniziativa unitaria 
del m ovim ento sindacale? N on si tratta 
soltanto, com ’è ovvio, della  difesa degli 
interessi dei più deboli, ma di ben altro. 
E ’ com e se, a conclusione d e ll’intero 
ciclo della m odernizzazione degli ultim i 
anni, giungesse a m aturazione una do-

Sciopero generale: arma 
della democrazia

Sono stati solo 5 gli scioperi 
generali indetti negli anni '80

- 25 g iugno  1982: A R om a una 
grande m anifestazione nazionale 
segnò lo sciopero di 8 ore indetto 
per la disdetta della scala m obile, il 
M ezzogiorno e l’occupazione.
- 9 n o v em b re  1985: 2  ore di scio 
pero per tutte le categorie contro la 
legge finanziaria.
-25 n o v em b re  19 8 7 :4  ore di asten
sione per protestare contro  l ’im 
postazione della  finanziaria bis.
-31 g ennaio  1989: Sciopero pro
clam ato  e poi revocato a seguito dei 
negoziati con il governo in materia 
fiscale.
-10 m aggio  1989: Sciopero g e n e - 
rale per protestare contro i ticket e la 
politica sanitaria del governo.

manda politica com plessa e nuova che 
investe l ’insiem e delle relazioni tra 
governanti e governati, sollecitando m u
tam enti profondi: un vero e proprio bi
lancio critico, di m assa, dei costi addos
sati al paese da questo tipo di sviluppo, 
dalla direzione politica im posta dal 
pentapartito. U scire da questo nodo si
gnificherà ristabilire gli obiettivi della 
dem ocrazia, anche in cam po sindacale, 
in Italia e in Europa.

M .F.

Nuovo Paese - giugno 1989 - 15



■  ITALIA / SCUOLA

I problemi dell’università italiana
Ne abbiamo parlato col prof. Rescigno, Preside della facoltà  di Economia e Commercio 

dell’ Università di Modena, partendo dalle condizioni concrete degli studenti

Roma: Studenti in fila  per iscriversi all'università

•G uardando all' università  dal punto  
di vista dello studente, m i sem bra che in 
Ita lia  non ci sia  ancora il num ero chiuso  
p er l ’accesso alle varie faco ltà , né  p a r 
ticolari agevolazioni p e r  g li studenti, 
com e esistono in a ltri paesi.

P er l'esenzione dalle tasse scolasti
che o p er  il pagam ento d i un m isero p re 
salario è necessario in fatti avere un 
reddito fam ilia re  talm ente basso che 
indurrebbe fo r se  ad  iscriversi alla ca
m orra p iù  che a ll’ università. E ' questa  
solo una mia im pressione?

L a selezione in realtà  avviene m olto 
prim a, nella  scuola m edia, nel passaggio 
alla scuola secondaria ed  in que- 
s t’ultim a, con i m olti abbandoni. C oloro 
che arrivano a ll’università  in genere 
appartengono a classi sociali m edio-alte 
e non sentono m olto il bisogno del p re
salario. Q uella parte degli studenti che 
ha difficoltà si arrangia, cerca aiuto dalla 
fam iglia o lavora: non è un caso che 
ne ll’università italiana ci sia un 30% di 
studenti fuori corso ed u n ’enorm e m or
talità scolastica. N ella nostra facoltà, la 
m età degli studenti abbandona gli studi 
nel prim o o secondo anno, m a sopratutto 
nel primo.

Su questo terreno si m isura la sconfitta 
storica del m ovim ento operaio. Se si 
vanno a vedere le caratteristiche sociali 
di chi arriva a ll’università  oggi, ci si 
accorge che sono le stesse di ven t’anni 
fa. I figli degli operai di allora sono la 
stessa percentuale di adesso.

- Ciò vorrebbe dire che l ’università  
italiana non è un 'università  d i massa?

B isogna intendersi sulle parole. Negli 
anni ’60 si è passati in un balzo solo da 
m eno di 80m ila laureati a ll’anno a circa 
200m ila e da 200m ila studenti ad un 
m ilione (senza purtroppo adeguare in 
m isura corrispondente le strutture fisi
che e didattiche). Q uesto si intende 
com unem ente quando si parla di univer

sità di m assa in contrapposizione ad 
università di élite.

- A proposito  di strutture fis ich e  e d i
dattiche, mi sem bra che esista un rap
porto  m olto basso tra il num ero dei 
docenti e quello degli studenti universi
tari, almeno nei prim i anni. Le lezioni 
sono talvolta seguite da “fo lle  ocea
n iche” e si svolgono spesso in condizio
ni disagiate, p er  cui diventa im possibile

d iscutere i problem i o approfondire le 
tematiche. Sem bra una situazione fa tta  
apposta p e r  spegnere ogni entusiasmo  
ed  ogni curiosità intellettuale. 0  è in
vece solo una tecnica di scoraggiamento  
che fa  le veci del num ero chiuso?

La situazione, in effetti, è diversa tra le 
varie facoltà e sedi. Le discipline scien
tifiche, tipo Fisica, C him ica ecc. godono 
in genere di un buon rapporto docenti
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studenti. Si arriva persino a situazioni in 
cui c ’è un insegnante per un solo 
studente. D iversa è invece la situazione 
nelle facoltà um anistiche; c ’è sovraffol
lamento, le strutture sono inadeguate e 
l ’organizzazione d idattica è pessim a.

C ’è poi il problem a d e ll’enorm e 
num ero delle materie: gli insegnam enti 
ufficiali in Italia am m ontano a lOmila ed 
anche togliendo i doppioni la cifra ri
sulta sem pre troppo elevata. Un altro 
problem a è la  titolarità de ll’insegna
mento. Se un professore universitario 
vince una cattedra per un dato insegna
mento può essere spostato solo dietro 
sua richiesta. L ’inam ovibilità dei do
centi universitari è persino superiore a 
quella dei m agistrati, che pure è prevista 
dalla Costituzione. D i conseguenza 
alm eno la metà dei professori si “ im 
bosca”. C i sono docenti che hanno un 
carico enorm e di lavoro ed  altri niente.

Il costum e italiano è di insegnare 60 
ore a ll’anno ma non c ’è un m inim o di ore 
stabilito dalla legge che invece usa la 
form ula “ in base a necessità”. T eori
cam ente si potrebbe sostenere che un 
corso richiede solo 40  ore. C i sono do
centi che fanno di più, che svolgono 
seminari, m a norm alm ente si ricorre alla 
lezione cattedratica e, se il titolare è uno 
solo, non si possono fare dei sem inari.

C ’è in generale una grande rigidità. 
Siamo una delle poche strutture opera
tive che non possono governare il pro
prio organico. N essuno ha chiarito se
condo quali param etri fissare il num ero 
dei docenti e, per rim piazzare quelli che 
vanno via, ci vuole m olta fatica e molti 
anni. Q uindi ci sono alti e bassi continui.

- M olti studenti non ce la fa n n o  a f r e 
quentare tutte le lezioni e studiano solo 
in funzione  degli esam i. E ' possibile  
organizzare l'un iversità  in m odo che 
non sia una m acchina da esami?

G li studenti sono costretti ad inseguire 
gli esam i anche perché le m aterie sono 
troppe. L o  studente non riesce a studiare 
più di due cose per volta. E ’ un fenom e
no che com prendiam o poco anche 
perché non abbiam o degli studi specifici 
su queste capacità di apprendim ento. 
Inoltre gli studenti provengono da una 
scuola secondaria in cui si studia a s in 
ghiozzo, una m ateria per volta in funzio
ne della interrogazione e l’università li 
incoraggia a seguire questa strada. B i
sognerebbe fare due corsi per volta, ad

esem pio 10 ore la settim ana per ogni 
materia. E poi gli studenti studiano poco. 
Quando dico che dovrebbero studiare 35 
ore la settim ana (ed intendo lezioni, 
esercitazioni e studio individuale) si 
m ettono a ridere.

- Recentem ente si parla di scuola ed  
università quasi esclusivamente in fu n 
zione del loro rapporto col mercato del 
lavoro. N on si rischia di puntare solo 
alla form azione di specialisti che non  
hanno g li s trum enti p e r  r ifle ttere  
criticam ente sulla realtà com plessiva  
che li circonda?

N on so quanto ciò sia vero, si tratta 
spesso di im pressioni. In realtà l ’univer
sità m antiene ancora la caratteristica di 
fornire una form azione di base e non di 
tipo specialistico. Ad esem pio a G las
gow, in G ran Bretagna, esiste una laurea 
in M arketing. D a noi una cosa di questo 
tipo sarebbe inconcepibile. C ’è, sem 
mai, l ’eccesso opposto, un eccessivo 
ventaglio disciplinare. Che poi n e ll’uni
versità si parli sem pre meno di politica e 
di cultura e sem pre più di aziende e di 
professioni è vero. M a è il portato  dei 
tem pi e non possiam o contrastarlo più di 
tanto, anche se qualcosa in questa facol
tà si sta facendo. C i viene fatta però 
anche la critica opposta, quella cioè di 
essere troppo chiusi nel nostro interno.

- E  non ci sono problem i d i soldi?

Se si hanno buone idee i soldi si 
trovano, il problem a è un altro. Quello 
che ci m anca è autonom ia, regole, flessi
bilità. Io ho 15 milioni m a non posso 
spenderli, nel modo in cui mi servirebbe, 
per la ricerca. Il problem a dei soldi 
sem m ai riguarda l ’edilizia ed il persona
le. M a a noi m ancano le cose più elem en
tari. N on è stato fatto nessuno studio se
rio su com e deve essere organizzata que
sta unità operativa. C ’è una serie di cose 
che avrei in mente di fare per far sì che 
questa facoltà acquisti capacità di auto
riflessione, ma non ho gli strum enti 
necessari. E ’ il m inistero che decide di 
che personale non docente (e con quali 
qualifiche) abbiam o bisogno, indipen
dentem ente dalle nostre esigenze. Per 
bandire un concorso ci vogliono due 
anni. Non possiam o sostituire chi si am 
mala o  va in m aternità. Insom m a siam o 
sem pre con l’acqua alla gola.

Intervista a cura di Pierina Pirisi

I seguenti sindacati 
acquistano 

Nuovo Paese 
per i loro iscritti:

V IC T O R IA

ALLIED MEAT INDUSTRY EMPLOY- 
EES UNION (Tel. 662-3766) - AMALGA- 
M ATED M ETALW ORKERS UNION  
(Tel. 662-1333) - AUSTRALIAN RAIL- 
WAYS UNION (Tel. 677-6611) - AUSTRA
LIAN TRAM W AY & MOTOROMNIBUS 
EMPLOYEES ASSOCIATION (Tel. 602- 
5122) - BUILDING WORKERS INDUS- 
TRIAL UNION (Tel. 347-5644) - CLOTH- 
ING & ALLIED TRADES UNION (Tel. 
347-1911) - LIQUOR TRADES UNION 
(Tel. 662-3155) - FEDERATED MISCEL- 
LANEOUS W ORKERS UNION (Tel. 329- 
7066) - VEHICLE BUILDERS EM 
PLOYEES FEDERATION (Tel. 663-5011)

N E W  S O U T H  W A L E S

AM ALGAM ATED METALWORKERS 
UNION (Tel. 698-9988) - BUILDING  
WORKERS INDUSTRIAL UNION (Tel. 
264-6471) - M ISC E LLA N E O !» W ORK
ERS UNION (Tel. 264-8644) - FEDER
ATED IRONWORKERS ASSOCIATION  
(Tel. 042/29-3611) -AUSTRALIAN IN
SURANCE EMPLOYEES UNION (Tel. 
264-7477) - UNIVERSITY ACADEMIC  
STAFF ASSOCIATION (Tel. 264-9029)

S O U T H  A U S T R A L IA

AUSTRALIAN RAILWAYS UNION (Tel. 
51-2754) -AM ALGAM ATED METAL 
W ORKERS UNION (Tel. 211-8144) - AUS
TRALIAN W ORKERS UNION (Tel. 223- 
4066) - FEDERATED MISCELLANE- 
OUS W ORKERS UNION (TEL. 352-3511) 
- FOOD PRESERVERS UNION (Tel. 46- 
4433) - VEHICLE BUILDERS EMPLOY
EES FEDERATION (Tel. 51-5530)

WESTERN AUSTRALIA

F E D E R A T E D  M ISC E L L A N E O U S  
W ORKERS UNION (Tel. 322-686)

Se il vostro sindacato 
non l'avesse ancora 

fatto chiedetegli 
di abbonarsi adesso! 

Leggerete Nuovo Paese 
gratis anche voi.
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■  ITALIA / CRIMINALITÀ' ORGANIZZATA

La mafia alle elezioni europee

Le assoluzioni nei maxi-processi ridanno credenziali politiche alla mafia

A quasi due m esi dalla sentenza del 
terzo m axi-processo, l ’illusione di poter 
com battere la m afia attraverso il potere 
giudiziario  sem bra definitivam ente tra
m ontata. Con quella sentenza M ichele 
G reco detto il “Papa” e P ippo Calò, già 
condannati a l l’e rgasto lo  nel prim o 
m axi-processo alla m afia, furono assolti 
assiem e ad altre sessantadue persone.

L ’esistenza della  “C upola” , cioè di 
una struttura unitaria  e verticistica di 
“C osa N ostra”, così com e si era delinea
ta dalle dichiarazioni dei pentiti Buscet- 
ta, Contorno e C alderone, è stata perciò 
m essa in dubbio dalla conclusione di 
quel processo. A Palerm o, la C orte ha 
riconosciuto innocenti quelli che, com e 
G reco e Calò, sono considerati i m an
danti di grandi delitti di m afia, tra cui 
l ’assassinio del G enerale D alla Chiesa. 
H a invece condannato gli esecutori 
m ateriali di alcuni di quei delitti, sepa
rando le loro responsabilità  da quelle dei 
possibili ispiratori. Il Pubblico M inis
tero, G ianfranco G arofalo, che aveva 
chiesto per boss e gregari num erose 
condanne all’ergastolo, ha voluto ed 
ottenuto, poco dopo la fine del processo, 
il trasferim ento al tribunale civile.

U n a ltro  p ro c e s s o ,  q u e l lo  di

A grigento, si è invece concluso con i 
num erosi ergastoli che il m agistrato 
G iuseppe R iggio ha inflitto ai boss della 
cosca m afiosa di Porto Em pedocle. 
D opo la sentenza, R iggio ha lasciato 
l ’aula tra gli insulti e le grida della folla 
e degli im putati. Q ualche giorno prim a, 
R iggio aveva ricevuto esplicite m inacce 
alla sua fam iglia che, inserite in un docu
m ento riservato della m agistratura, sono 
poi finite sui giornali. L a vicenda ha 
provocato uno scandalo, col risultato 
che R iggio è stato costretto a lasciare 
l ’attività giudiziaria svolta ad A grigento 
ed a trasferirsi fuori della Sicilia. In
credibilm ente, bisogna dire, R iggio è 
ancora vivo, a differenza del giudice 
Saetta che fu assassinato l ’anno scorso 
alla vigilia di un processo. La sua 
vicenda, com e quella di G arofalo —  
entram bi costretti ad abbandonare il 
cam po —  rifle tte  l ’im potenza dei 
giudici di fronte alla notevole caduta di 
tensione dello Stato nella lotta alla 
Piovra.

A distanza di pochi giorni da quel 
trasferim ento, il m inistro della G iusti
zia, Vassalli, ha condannato la pratica 
dei m axi-processi ed ha difeso l ’operato 
del giudice C orrado Carnevale, già

fam oso per aver annullato, in più di un 
caso, sentenze contro la crim inalità 
m afiosa.

Lo stesso C arnevale ha di recente af
ferm ato che "...orm ai in Sicilia non si 
tratta solo di m afia m a di organizzazioni 
m inori, che con la m afia hanno poco a 
che spartire; può  darsi che ci siano delle 
coincidenze, delle sovrapposizioni, ma 
non credo che il problem a p iù  grave sia 
quello della mafiia in sé  e p e r  sé, ma 
quello d i organizzazioni che com m et
to n o  rea li ch e  una  vo lta  e rano  
tipicam ente m a fio s i" . U na tesi estrem a- 
m ente riduttiva, com e si vede, che fa 
pensare ad una versione giudiziaria del 
fam oso adagio “ la m afia non esiste” .

Il p o o l  antim afia di Palerm o, quello, 
per intenderci, di G iovanni Falcone, è 
stato un altro obiettivo delle critiche di 
V assalli, che d ichiarava ancora una 
volta inam m issibile l ’esistenza di una 
struttura che si dedichi solam ente alle 
inchieste di mafia. G li attacchi al poo l di 
Falcone, purtroppo, non sono solo ver
bali. L ’operato ed  il raggio d ’azione dei 
m agistrati è  stato ridotto  e m olte in
chieste sono state sottratte al gruppo, per 
essere fram m entate e disperse tra una 
m iriade di m agistrati. A Palerm o, del

Un momento di un maxi-processo a Palermo 
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resto, i giudici d e ll’antim afia non sono i 
soli ad avere la vita difficile: la nuova 
giunta “ anom ala” di Leoluca O rlando 
(vedi N.P. di m aggio) vive in un clim a di 
isolam ento, circondata dai nem ici po 
litici e da quelli m afiosi (se è possibile 
fare la distinzione) e fatta bersaglio di 
incrim inazioni della Procura della R e
pubblica della città per presunte irrego
larità di gestione.

Q uesto succede mentre all’Ucciar- 
done, il carcere di Palerm o, si allunga la 
lista dei m orti am m azzati per vendette e 
regolam enti di conti, m entre è ancora 
recente lo scandalo de ll’O spedale c iv i
co, dove i boss m afiosi detenuti si 
facevano ricoverare per m olti mesi, 
grazie a diagnosi fasulle, riuscendo così 
a non essere presenti ai processi ed a 
godere della vita di corsia, più com oda di 
quella della galera.

Q u est’u ltim o scandalo , ennesim a 
dim ostrazione dello  strapotere m afioso 
e della latitanza delle istituzioni, ha 
avuto  un esito  g iu d iz ia rio  g razie  
all’aperta denuncia di Dom enico Sica, 
A lto C om m issario per la lotta alla mafia 
che, da molte parti, è orm ai guardato 
come l ’unica ed ultim a speranza di argi
nare l ’onnipotenza della Piovra e di 
com battere il riciclaggio del denaro 
sporco, sem pre più difficile da d istin
guere da quello “ pulito” grazie alla 
copertura di banche e società finan
ziarie.

D opo i prim i sei m esi di attività, Sica

ha reso noti i prim i risultad delle 
inchieste del suo ufficio: 281 intercetta
zioni telefoniche; una raccolta di infor
mazioni che hanno perm esso di mettere 
insieme elem enti di prova in 30 omicidi; 
l ’acquisizione di una banca dati in cui 
sono già stad m em orizzad i nom inadvi 
di 40.000 persone e di 16.000 società; la 
raccolta di “tutto il materiale inform a
tivo relativo ai sistem i utilizzati p e r  il 
riciclaggio del danaro sporco, com 
prese  le indagini sui capitali investiti in 
titoli ed in libretti di risparm io al 
porta tore" . Sica è continuam ente im 
pegnato in colloqui coi detenud e, nel 
suo recente viaggio negli USA  per in 
contrare il boss G aetano Badalam end, 
ha stabilito con lui le m odalità di un 
futuro colloquio. Sica, inoltre, è forse 
l ’unico che sostiene la necessità di una 
concreta protezione dello Stato ai pentiti 
ed, in genere, a tutti quelli che collabo- 
rano con la giustizia. Nel suo rapporto i 
pendd  e le loro fam iglie “a rischio” sono
1.500 e bisogna dire che, per ora, m old di 
loro non godono di nessuna protezione.

A ll’indom ani della relazione di Sica 
in Parlam ento, la natura del suo incarico 
è stata m essa in discussione anche dalla 
sinistra: la posizione autonom a del Pre
fetto, che risponde delle sue azioni d ire t
tam ente al M inistro de ll’Interno anziché 
al Parlam ento, ha suscitato ancora una 
volta il tim ore di un operato in concor
renza con altri poteri dello  Stato. Sica, lo 
ricordiam o, dispone della collaborazio

ne dei Servizi Segreti, ha la facoltà di 
in terrogare  ch iunque senza  l ’au to 
rizzazione della m agistratura ed agisce, 
nelle sue indagini, in effettiva concor
renza con gli uffici di polizia giudiziaria. 
B isogna aggiungere, però, che l’ufficio 
del Prefetto non ha poteri esecutivi ma 
solo inquirenti; in altre parole, Sica 
rim ane un nem ico della m afia per modo 
di dire, incapace com ’è di neutralizzarlo 
senza il sostegno e l ’iniziativa della 
m agistratura e delle istituzioni par
lamentari.

Proprio da quella parte, invece, arriva
no segnali sem pre m eno incoraggianti. 
L ’ultim o, in ordine di tempo, è la candi
datura di Salvo L im a alle elezioni euro
pee com e capolista della DC per le isole: 
L im a è tra i nom i che più di frequente 
appaiono nei rapporti antim afia degli 
ultim i vent’anni. O rlando si è rifiutato di 
stare in lista con lui e, per questo motivo, 
ha raccolto i sarcasm i dei suoi com pagni 
di partito. C om e egli possa ancora essere 
sindaco di Palerm o è tuttora una specie 
di m iracolo. In tutto  questo desolante 
quadro di resa delle istituzioni al potere 
m afioso, la  figura di Sica, com e un p o ’ 
anche quella  di O rlando, ricorda quella 
di un cattedratico im pegnato a d im os
trare l ’ultim a delle sue teorie nella in
com prensione dei più e senza il neces
sario sostegno dei poteri istituzionali, 
per un im pegno a tem po pieno nella lotta 
contro la crim inalità  organizzata.

C esare G iulio Popoli

Elezioni in Europa

Il 18 giugno l ’Europa va alle urne per rinnovare il Par
lam ento della Com unità. Sono chiam ati alle urne circa 240 
m ilioni di cittadini dei 12 paesi della CEE. G li italiani, pre
sentano in tutto 64 liste (tra cui due partiti degli autom obi
listi), ma su scala nazionale gli schieram enti in lizza sono 
dieci. L ’Italia è stata divisa in cinque circoscrizioni elettorali 
e gli italiani em igrati in altri paesi della com unità voteranno, 
senza dover rientrare, per la circoscrizione del loro luogo di 
residenza in Italia. R ispetto alla scena politica italiana, le 
principali novità sono che repubblicani, liberali e radicali si 
presentano sotto la stessa insegna (il “polo laico”), ma i 
Verdi si sono divisi in due liste: Arcobaleno e Sole che ride.

Nelle liste dei pardti principali, le scelte che hanno susci
tato più polem iche sono state la nom ina da parte della De di 
Salvo Lima, sospettato  di legam i mafiosi, e l’esclusione di 
Leoluca O rlando, il sindaco anti-m afia di Palermo. Altra

sorpresa, il ritiro  dalle liste socialiste del vice segretario  del 
Psi, C laudio M artelli.

U na novità di queste elezioni è la possibilità  di includere 
stranieri nelle liste: con il Pei si presenterà, ad esem pio, il 
consigliere politico del presidente francese M itterand, il so
cialista M aurice D uverger, m entre il Psi ha incluso nei suoi 
ranghi il cecoslovacco Jiri Pelikan. Per il “polo” dei tre 
partiti laici (Pri, Pii e Partito radicale) si candida l’ex segre
tario del partito liberale britannico D avid Steel.

La proporzione di donne nelle liste del Pei è doppia 
rispetto  agli altri grandi partiti, De e Psi. Un quarto dei 
candidati del Pei, 20 su 81, sono donne: tra queste l’agente 
di polizia D acia V alent —  figlia di un italiano e di una 
som ala, la prim a donna italiana di pelle nera a candidarsi in 
u n ’elezione. V ittim a lei stessa di discrim inazione da parte 
dei colleghi poliziotti, ritiene che il razzism o m anifestato 
dagli italiani negli ultim i anni è il risultato  di una “povertà 
culturale”: “per gli italiani i beni m ateriali sono orm ai tutto 
—  ha d e tto — e vogliono difendersi da chi m inaccia la loro  
proprietà venendo a vivere e lavorare in Ita lia " .

C.B.M .
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ITALIAN  NOTES - NOTES

Communist Youths 
against drugs

R O M E  - Tw o hundred thou- 
sand youths, m ost m em bers 
or sym pathisers o f  thè Italian 
Federation  o f  C om m unist 
Youths (FGCI), took part in a 
protest against drugs and thè 
defence o f  thè environm ent. 
The youths also voiced their 
opposition against thè poli- 
tics that m ake thè rich richer 
and em arginate further wea- 
ker sections o f  thè society. 
Secretery o f thè Italian C om 
m unist Party, M r A chille Oc- 
chetto, and FG C I secretary, 
M r G iann i C uperlo , ad- 
dressed thè rally on thè them e 
“The co u ra g e  o f  b e in g  
young" . Both said youths had 
to be a t thè forefront o f thè 
struggle against drugs w hich 
also touched issues o f  unem - 
ploym ent and social em argi- 
nation. The rally  was con- 
cluded w ith a concert by 
singer Francesco D e Gregori. 
The drug debate had recently 
been influenced by m oderate 
and conservative forces, in- 
cluding thè Socialist Party, 
which advocated  a m ass 
cam paign against users w ith 
out confronting m ajor traf- 
fickers and intem ational or- 
ganisations that control and 
prom ote drug use.

The creation of thè 
“General Council of 

Italian Migrants”

R O M E  - T h e  S e n a te ’s 
Foregin Affairs Com m iss ion 
has approved d raft legisla- 
tion to set up thè General 
Council o f  Italian M igrants. 
The council’s aim  is to help

m aintain and develop m i
g ran ts’ links w ith politicai, 
cultural, econom ie and social 
life in Italy, to ensure thè 
protection o f  rights, to en- 
courage thè m aintenance o f 
cultural identity, thè integra
tion in thè host country and 
full participation in thè life o f 
thè locai com m unity.
The council will also pro
m ote study and research on 
topics that regard thè Italian 
co m m u n itie s  a ro u n d  thè 
w orld and collaborate on 
their elaborations.
P resided by thè Foreign A f
fairs M inister thè council will 
m eet tw ice a year and will be 
com posed o f  119 m embers 
w ho will hold office for four 
years.

Italy upgrade 
OLP”s delegation

R O M E  - The Palestinian 
L iberation  O rg an isa tio n ’s 
inform ation office in Italy 
has been upgraded to thè G e
neral D elegation o f  Pale- 
stinia w hich is less than thè 
full diplom atic status reques 
ted by thè Palestinians.
The resolution was approved 
in early  M ay by thè Parlia- 
m entary m ajority after a de
bate on Palestine. As part of 
thè resolution thè Italian G o
vernm ent will push, at an eu- 
ropean and intem ational le- 
vel, fo r a negotiated solution 
to thè m iddle-east conflict. 
A lthough thè Italian Parlia- 
m ent has not recognised thè 
Palestinian State thè measure 
is a step in that direction. In 
his speech Foreign Affairs 
M inister G iulio  A ndreotti 
rem inded Israel that thè oc- 
cupation o f  Palestinian terri-

tory cannot continue indefi- 
nitely.

Freedom of press in 
danger

M IL A N  - The financial 
m erger o f M ondadori and 
Espresso has given birth to  a 
m edia group o f  European 
dim ension with a turnover of 
about $2,400 million. 
Included in thè group are a 
m ajor Italian daily, La Re- 
publica, 12 regional papers, 
thè tw o main weekly maga- 
zines, L ’Espresso and Pano
rama, w ith their publicity 
sections and thè paper pro
ducer o f  Ascoli Piceno. Jour- 
nalists and politicai forces 
have expressed concem  at 
this further concentration o f 
thè m edia. Joum alists at thè 
two m ajor weeklies have 
voted to go on a three day 
strike in order to obtain assur- 
ances from  m anagem ent that 
editorial autonom y will not 
be touched.

Italian teams at 
thè european cups

M IL A N  - This year three 
italian soccer teams (Sam- 
pdoria, Napoli and M ilan) 
were playing in thè final o f 
thè three european cups. 
Previously only Spain ob- 
tained thè sam e record. 
S a m p d o ria , th a t p la y e d  
against Barcelona, was thè 
only team  tha was defeted (2-
0), while thè others con- 
quered thè UEFA and thè 
Cham pions' cups. 
Particourally brilliant was 
thè perform ance o f  M ilan, 
that won (4-0) against Steaua 
Bucarest.

etnie
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Duecentomila giovani 
a Roma

R O M A  - U na m anifestazio
ne ha raccolto  duecentom ila 
giovani, tra iscritti e sim pa
tizzanti alla FG C I (Federa
zione giovanile com unista), 
per dire no alla droga e far 
fronte ad una politica che usa 
il potere  per d istruggere  
l ’am biente, per arricchire 
coloro che sono più ricchi e 
per em arginare ancora di più 
gli em arginati.
Sul tema: “ Il coraggio di 
essere giovani” , il segretario 
della FGCI, G ianni Cuperlo 
ed il segretario del PCI, A chi
lle Occhetto hanno dichiarato 
che dai giovani debbano par
tire le idee per un confronto 
sul tem a della droga che toc
chi anche le questioni de l
l’occupazione e de ll’em argi
nazione sociale. La m anifes
tazione si è conclusa con un 
c o n c e rto  d e l c a n ta u to re  
Francesco De G regori.

Proprio il dibattito sulla 
droga aveva visto scendere in 
cam po un ’opinione pubblica 
m oderata e conservatrice, 
sollecitata anche dal Partito 
socialista, che proponeva una 
cam pagna di massa contro i 
drogati, senza però sferrare 
un attacco ai grandi traffican
ti ed alle organizzazioni m ul
tinazionali che controllano il 
traffico e Io spaccio di droga. 
Inoltre, dal referendum  sui 
pesticidi a quello  sulla cac
cia, l ’iniziativa com unista si 
affianca a quel la dei Verdi, ed 
Occhetto ha lanciato loro un 
messaggio: “ dovete tingervi 
di rosso, schierarvi a sinistra, 
altrimenti correte il risch iod i 
trasform are le vostre azioni 
in nuove illusioni” .

Nasce il Consiglio 
Generale degli Italiani 

all’Estero

R O M A  - L a Com m issione 
Affari Esteri del Senato ha 
approvato in sede deliberante 
il disegno di legge che isti
tuisce il C onsiglio Generale 
deg li Ita lian i a l l ’E ste ro . 
L ’organism o ha com e fine 
quello  di contribuire a m an
tenere e sviluppare il co lle
g a m e n to  d e g li  i ta l ia n i  
a ll’estero alla vita politica, 
culturale, econom ica e so
ciale de ll’Italia, di assicurare 
una più efficace tutela dei 
loro diritti, tanto sui luoghi di 
lavoro quanto in patria e di 
agevolarne il m antenim ento 
d e l l ’ id e n t i tà  c u l tu ra le ,
I ’ integrazione nella società di 
accoglim ento e la parteci
pazione alla vita delle com u
nità locali. Inoltre, il C on
s ig lio  dov rà  p rom uovere  
studi e ricerche su m aterie 
rig u a rd a n ti  le c o m u n ità  
italiane nel m ondo collabo- 
rando alla loro elaborazione.
II C onsiglio si riunirà in via 
ordinaria due volte Panno e 
sarà com posto da 119 m em 
bri che rim arranno in carica 
quattro anni e sarà presieduto 
dal M inistro degli Esteri.

L’Italia “promuove” 
L’OLP

R O M A  - La rappresentanza 
d e ll’O LP (O rganizzazione 
p e r la L iberaz ione  della  
Palestina” in Italia diventerà 
“delegazione generale della 
Palestina” . Q ualcosa di più 
dello status di “ufficio infor
m azioni” concesso  sinora

dall’italia, m a qualcosa di 
m eno della veste di vera e 
propria rappresentanza d i
p lo m a tic a  r ic h ie s ta  d a i 
palestinesi.
Q uesta risoluzione è stata 
approvata a ll’inizio di m ag
gio a grande m aggioranza al 
termine di un dibattito sulla 
Palestina. N ella stessa riso
luzione si im pegna il governo 
Italiano ad operare a livello 
intem azionale e com unitario 
per favorire una soluzione 
negoziata del conflitto tra 
p a le s tin e s i ed  is rae lian i. 
Quindi il Parlam ento italia
no, pur non riconoscendo 
ancora lo stato palestinese, ha 
com piuto un passo decisivo 
in questa direzione. N el suo 
intervento il M inistro degli 
esteri, G iulio  A ndreotti ha 
rico rda to  ad Israe le  che 
l’occupazione dei territori 
palestinesi non può continu
are indefinitam ente.

In pericolo la libertà 
di stampa

M IL A N O  - Con l’operazio
ne finanziaria M ondadori- 
Espresso è nato un gruppo 
editoriale di dim ensioni eu
ropee, con un fatturato di c ir
ca 2.400 miliardi di lire. Ne 
fanno parte: il m aggiore quo
tidiano italiano “La R epub
blica”, 12 testate quotidiane 
locali, le due principali riv i
ste settim anali “L ’Espresso” 
e “Panoram a”, le società pub
blicitarie collegate e la cartie
ra di Ascoli Piceno.
Il m ondo dei giornalisti e le 
forze politiche sono preoccu
pate da questa ulteriore con 
centrazione de ll’inform azio
ne. Da parte dei giornalisti 
della Repubblica e de ll’E 

spresso vi è stata una presa di 
posizione chiara con la p ro
clam azione di uno sciopero 
di 3 giorni. L ’obiettivo è 
quello  di ottenere assicura
zioni dal C onsiglio di Am- 
m initrazione che nulla sarà 
tolto  all’autonom ia redazion
ale delle testate.

Successo italiano 
nelle coppe europee

M IL A N O  - Il M ilan, con un 
clam oroso exploit di spetta
colo e goal, ha concluso la 
tem a italiana nelle coppe 
europee. Q uest’anno, infatti, 
ben 3 squadre italiane (Sam- 
pdoria, N apoli e M ilan) si 
erano qualificate per le finali 
delle tre coppe europee: ris
pettivam ente la C oppa delle 
Coppe, C oppa U.E.F.A . e 
C oppa dei Cam pioni, egua
gliando così il precedente 
record spagnolo.
Purtroppo la Sam pdoria ha 
dovuto capitolare di fronte ad 
una più esperta rivale: quale 
il Barcellona. N onostante la 
sconfitta per 2-0 la Sam pdo
ria ha dim ostrato com unque 
di avere le qualità  di gioco del 
m iglior livello europeo.
La squadra partenopea, in
vece, con una gara attenta e 
puntigliosa, sia sul piano tat
tico che quello  del gioco ha 
conquistato  la Coppa UEFA. 
La partita  ha avuto un solo 
protagonista: il N apoli, lo 
S toccarda si è lim itato aduna 
gara di contenim ento.
Il M ilan, con un clam oroso 4 
a 0 ai contro lo Steaua Buca
rest, si è proclam ata regina 
d ’E uropa nella coppa dei 
cam pioni, con un gioco di 
spettacolare aggressività e 
determ inazione.
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■  ITALIA / SICUREZZA SOCIALE

Profondi cambiamenti all’INPS

La nuova legge renderà l’Istituto p iù  efficiente. Verrà anche 
eliminato il suo enorme deficit

C on la legge n.88 del 9 m arzo 1989 
venne m odificata in m isura rilevante la 
struttura de ll’Inps così com e definita nel 
1970, quando fu conquistata la gestione 
sindacale d e ll’Istituto al fine di m eglio 
difendere gli in teressi dei lavoratori. 
Q uesta legge è entrata in vigore il 28 
m arzo di q uest’anno.

Il provvedim ento è estrem am ente im 
portante sia perché conferisce m aggiore 
autonom ia gestionale a ll’Istituto, arti
colandolo in 5 grandi com parti om o
genei, m a anche e soprattutto  perché 
porta finalm ente in porto  la norm a rela
tiva alla  separazione tra assistenza e 
p revidenza “pubblica” , sancendo la pie
na validità del cosiddetto  bilancio paral
lelo, a suo tem po presentato da ll’Inps e 
contestato da m olti.

M entre sottolineiam o la  necessità  di 
far conoscere e valorizzare il p rovvedi
m ento in questione, proprio per il grande 
significato strategico  che attribuiam o a 
questo risu ltato  per la qualificazione del 
sistem a pubblico, riten iam o opportuno 
riportare di seguito alcune delle novità di 
rilievo contenute nella legge stessa.

A rticolazione d ell’ln p s  
in 5 com parti

1) G estione dei lavoratori dipendenti, 
che oltre al Fondo pensioni, com prende 
anche le prestazioni tem poranee;
2) gestione dei contributi e delle p resta

zioni previdenziali dei coltivatori diretti, 
m ezzadri e coloni;
3) gestione dei contributi e delle p resta
zioni previdenziali degli artigiani;
4) gestione dei contributi e delle presta
zioni previdenziali dei com m ercianti;
5) gestione degli interventi assistenziali 
e di sostegno alle gestioni previdenziali;

L ’articolazione de ll’Inps in questi 5 
grandi com parti è estrem am ente im por
tante: tale innovazione, infatti, costitu i
sce il necessario com pletam ento per una 
m oderna e più funzionale struttura or
ganizzativa d e ll’Inps.

M aggiore autonom ia  
gestionale d e ll’Inps

L ’art. 1 della nuova legge stabilisce 
che l ’Inps debba adem piere ai suoi com 
piti istituzionali “con criteri di econo
m icità e di im prendorialità, adeguando 
autonom am ente la propria organizza
zione a ll’esigenza di efficiente e tem 
pestiva  acquisizione dei contributi ed 
erogazione delle prestazioni”.

Separazione d ell’assistenza  
dalla previdenza

Un altro  fattore qualificante della r i
form a è contenuto ne ll’art. 37 con il 
quale viene sancita la separazione 
d e ll’assistenza dalla previdenza. V iene, 
infatti, istituita una apposita “gestione 
degli interventi assistenziali e di so

stegno alle gestioni previdenziali”. In 
base a tale norm a l ’Inps del 1990 avrà il 
bilancio in attivo: si interrom pe così un 
trasferim ento d i risorse, continuo ed 
occulto, dai contributi dei lavoratori alla 
r is t ru t tu ra z io n e  d e l le  im p re s e  e 
a ll’assistenza.

L ’art. 37 ha com e scopo quello di far 
em ergere la spesa assistenziale e quella 
di trasferim ento a ll’im presa, consen
tendo m aggiori possibilità  di controllo, 
m odifica e qualificazione di questa spe
sa. Inoltre vengono elencate in dettaglio 
le voci che sono a carico dello  Stato. 
Q ueste sono:

1) pensioni sociali;
2) quota di integrazione al m inim o 

de ll’assegno di invalidità;
3) l ’integrazione al trattam ento m i

nim o (cioè il rim borso che precedente- 
m ente lo Stato versava a ll’Inps), che non 
sarà più forfettaria m a pari a 16.504 
m iliardi a ll’anno, rivalu tati annual
m ente in base al costo  della vita. Ciò 
corrisponde a 104mila lire al m ese per 
ogni pensione erogata.

4) gli oneri derivanti dalle agevola
zioni contributive alle im prese (com 
presi i contratti di form azione e lavoro, 
di solidarietà e di apprendistato); dai 
prepensionam enti, dai trattam enti spe
ciali di disoccupazione non agricola e 
dai trattam enti speciali di integrazione 
salariale straordinaria. L ’im porto dei 
trasferim enti dello Stato a ll’Inps per 
queste voci verrà stabilito  annualm ente 
con la legge finanziaria.

Q uindi solo con la prossim a legge 
finanziaria, quella di fine ’89, si potran
no concretam ente vedere gli effetti del- 
l ’art. 37. Effetti che, abbiam o g ià  detto, 
determ ineranno per l ’Istituto un fatto 
straordinario: dal 1990 scom parirà il 
deficit. Se si pensa  che appena 3 anni fa 
l ’Istituto registrava un passivo patrim o
niale di 60m ila m iliardi e un deficit di 
esercizio di circa 19mila m iliardi e che 
da questa situazione si arriverà nel '90 ad 
un bilancio in attivo, si capisce l ’accani
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m ento di coloro che fino a ll’ultim o si 
sono battuti contro l ’approvazione del
l 'a lt. 37.

La sua applicazione, infatti, significa 
non solo chiarezza fra spesa previden
ziale e spesa assistenziale o di sostegno 
alle aziende, m a anche il dovuto ricono
scim ento della verità  che il patronato ha 
sem pre sostenuto: non sono i lavoratori 
che creano il deficit pubblico, al con
trario, sono stati loro a finanziarlo per 
anni;

5) oneri provenienti dai trattam enti 
pensionistici ai cittad in i rim patriati 
dalla Libia; dagli assegni vitalizi Enpas, 
Inadel, Ipost trasform ati in pensioni so
ciali; dalla m aggiorazione sociale del 
trattam ento m inim o, d a ll’aum ento della 
pensione sociale e dalla m aggiorazione 
prevista per gli ex-com battenti; dalle 
quote di pensione relative ai periodi la
vorativi prestati presso le Forze Arm ate 
e presso l ’Unrra;

6) l ’onere delle pensioni dei coltiva
tori diretti, coloni e m ezzadri liquidate 
con decorrenza anteriore al 1/1/1989. 
G rosse novità, com e si vede, che andran
no ad interessare quasi tutte le categorie 
di lavoratori ed ex-lavoratori italiani.

C ontenzioso
L ’art. 46, invece, tratta invece del con

tenzioso dicendo che: “Il Com itato 
provinciale decide in via definitiva i 
ricorsi in m ateria di prestazioni” .

11 term ine per ricorrere al Com itato è 
di 90 giorni dalla data di com unicazione 
del provvedim ento im pugnato. R icor
d iam o che com unque è sem pre possibile 
presentare ricorso oltre tale term ine c i
tando l ’art. 8 della legge 553/1973 o adi
re direttam ente l’autorità giudiziaria. In 
tale caso sarà il Pretore a rinviare gli atti 
al C om itato per il necessario pronuncia
m ento in materia.

Il C om itato provinciale ha 90 giorni di 
tem po per decidere sul ricorso presen
tato ed  in caso di silenzio/rifiuto gli 
interessati possono adire l’autorità g iu
diziaria. Intanto, i ricorsi ancora in via di 
definizione all’entrata in vigore della 
nuova legge verranno decisi dai “nuovi 
organi” preposti “ secondo le procedure 
e le com petenze vigenti in precedenza” . 
N el caso in cui non sia stato presentato il 
ricorso al Com itato regionale, m a solo 
quello  al C om itato provinciale, que
s t’ultim o diventa definitivo e quindi, chi 
volesse proseguire il contenzioso, deve

adire le vie legali.
I C om itati regionali Inps perdono 

l ’esam e in seconda istanza dei ricorsi 
am m inistrativi, m a vengono ad assu
m ere l ’attività di coordinam ento dei C o
m itati provinciali, nonché a m antenere i 
contatti con la R egione, con i sindacati, 
con i datori di lavoro, con i patronati ecc.

A ccesso ai dati personali, 
previdenziali e pensionistici 

R ilevante risu lta anche l ’art. 54 che 
stabilisce che gli enti previdenziali sono 
“obbligati” a com unicare, su richiesta 
degli interessati o dei loro rappresen
tanti, i dati relativi alla propria situazio
ne previdenziale e pensionistica. La 
com unicazione rilasciata, inoltre, avrà 
valore certificativo, m ettendo così fine 
al contenzioso relativo alla sua validità 
ai fini del diritto  alle prestazioni previ
denziali. M olti sono stati, infatti, i casi in 
cui l ’Inps aveva fornito una posizione 
assicurativa che, al m om ento della de
finizione della dom anda di pensione si 
era rivelata sbagliata, com portando tal
volta una perdita di non poco conto per 
gli interessati.

(Da “N otiziario  Inca" Anno 6  N e2)

Ma si smarriscono 
anche le pratiche

I l  “caso” che presentiam o questo m ese non è unico, anzi è 
quasi tipico di certe sedi periferiche dell'IN P S, ed  in modo  
particolare quelle del Sud d ’Italia. S i tratta di pratiche che si 
dileguano, spariscono. N on lasciano traccia alcuna, eccetto  
negli uffici dei Patronati de ll’em igrazione.

N el caso specifico si tratta d i un lavoratore di Nocera  
Tir ine se, in provincia  di C atanzaro, em igrato prim a  in A rgen
tina nel 1949 e po i in Australia  nel 1965. E ssendo della classe 
1922 il connazionale, nel 1982, avvia la pratica  di pensione in 
convenzione con l'A rgentina , tram ite il P atronato IN CA di 
Sydney. 1 requisiti contributivi erano tutti a posto  quindi si 
trattava sem plicem ente di attendere la risposta.

E  dato che ne ll’ em igrazione siam o anche abituati ad a t
tendere, l'u ffic io  IN C A ha aspettato una risposta p er  qualche  
m ese e po i ha com inciato ad  inviare un sollecito  dopo l'a ltro. 
Passa un anno, ne passano due, ne passano tre e, contraria
m ente a quanto succedeva nelle fa vo le , il principe azzurro con 
la risposta d e ll’IN PS non si presenta.

N ell'86 si chiede alla  sede d e ll’IN C A centrale d i intervenire  
presso  l'IN P S e la stessa cosa viene chiesta a ll'on . Giadresco,
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Continua: Pratiche INPS

parlam entare del Pei, in occasione della  
sua visita in A ustralia  n e ll'87. G razie a 
questi interventi VINPS, fina lm ente , si 
degna d i dare una risposta nell’87: 
a ll’ufficio IN P S di Lam ezia  Terme, che 
si doveva incaricare della dom anda di 
pensione del connazionale, non esiste  
nessuna pratica  a suo nome.

N el novem bre de ll'8 7  VINCA di Syd
ney presenta una nuova dom anda di 
pensione. P oi ricom incia la storia dei 
solleciti, come sopra. N el m arzo de ll’89, 
cioè 16 m esi dopo, la sede regionale  
IN P S di Catanzaro, si f a  viva inviando  
unform ulario  relativo alla  Convenzione  
Italo-Argentina che il richiedente deve 
com pilare e rispedire a l m ittente. Cosa  
che è stata fa tta  in data 4 aprile. E  siam o  
al settim o anno. Come, anzi, quando  
fin irà  la favo la?

N icola  Vescio

Comunicato 
Inca

In  m erito a talune inform azioni ap
parse sulla stam pa italo-australiana ri
guardanti l ’aum ento delle pensioni, il 
patronato Inca precisa che l’art. 1 della 
legge 544/88 prevede, per i pensionati 
con re d d iti  m odesti, l’erogazione, die
tro  richiesta, di una m aggiorazione pari 
a L .50m ila m ensili per gli ultrasessan- 
tacinquenni, e di L .30m ila per gli ultra
sessantenni.

Per agevolare la concessione di detta 
m aggiorazione ai pensionati residenti 
a ll’estero, l’Inps sta provvedendo alla 
stam pa di un ’apposita dom anda-dichia
razione già precom pilata con i dati di 
riferim ento della persona interessata.

D etta dom anda verrà inoltrata, a cura 
d e ll’Inps, direttam ente al dom icilio  dei 
potenziali interessati, che a loro volta

provvederanno a com pilarla ed a resti
tuirla ai com petenti uffici d e ll’Istituto, 
utilizzando l ’apposita busta preindiriz
zata che sarà allegata alla dom anda in 
questione.

Purtroppo saranno ben pochi i re
sidenti in A ustralia ad usufruire di questi 
aum enti, in quanto essi saranno concessi 
solo a coloro che non abbiano redditi, 
propri o cum ulati con quelli del coniuge, 
pari o  superiori a quelli indicati nel ri
quadro pubblicato qui sotto. C om e si 
vede, si tratta  d i cifre m olto basse che 
quindi lim iteranno di m olto il num ero 
degli aventi diritto agli aumenti.

U ltra sessan ten n i 
A n n o  1989

R eddito individuale  : L. 6.383.000
R eddito cum ulato : L. 9.811.550

U ltra se ssan tac in q u en n i 
A n n o  1989

Reddito individuale : L. 6.643.000
R eddito  cum ulato : L .10.071.550

fr  ............  ....

INCA-CGIL
Istituto N azionale  

Confederale di Assistenza

ITALI A N M1GRANT WELFARE 
ORGANISATION FREE SOCIAL 

ASSISTANCE AND COUNSELLING

C O O R D IN A M E N T O
F E D E R A L E

P.O. B O X  80 C oburg (M elb.)
3058 V ie. Tel. (03) 383-1255 

d -  N .O .W . Centre

VICTORIA
M elb o u rn e

N .O .W . Centre, ang. Sydney Rd., 
e H arding St., Coburg, 3058 

Tel. 383-1255 (lunedì, m artedì e 
giovedì 9-12.00 e venerdì 2pm -6pm ) 

G eelong  
M igrant R esource Centre 

151A Parkington St.
G eelong W est, 3218 

S h e p p a rto n  
Shepparton G oulbum  V alley 
Treades & Labour Council 

98 N ixon St., Shepparton 3630 
^     ------

M ild u ra
Trades & L abor Council 

162 Seven St., M ildura, 3500 
Tel. 22-2418 o 23-7492 (m artedì 

e  giovedì, 4 .30pm -7.30pm )
Sw an H ill 

22 G regg St., Swan HiU, 3585 
Tel. 32-1507 

(lunedì - venerdì 9 .30am  - 4.30pm ) 
W a n g a ra tta  

30 R eid St., W angaratta, 3677 
Tel. 21-2666 o21 -2 6 6 7  

(lunedì - venerdì 9 .30am  - 4.30pm ) 
S p rin g v ale  

5 O sbom e Ave. C /- C om m unity 
Centre, Springvale 3171 

Con presenze quindicinali al m ercoledì

NEW SOUTH WALES
Sydney

4/34 East St. - Five D ock N SW  2046 
Tel. 712 1948 e 712 2041 ( lunedì 9am- 

5pm  e m artedì - venerdì 9am  - lpm ); 
C anterbury - Bankstow n M igrant Centre 

22 A nglo Rd. C am psìe 2194 
Tel. 789 3744 (lunedì 9am  - lpm ) 

N ew castle 
35 W oodstock St., M ayfield, 2304

Tel. 67-2145 (sabato lp m  - 5pm ) 
G riffith  

82 Yam bil St., G riffith, 2680 
Tel. 069-626333 

(m artedì e  giovedì: 9.30am -12.30pm )

SOUTH AUSTRALIA
A delaide

15 L ow e St., A delaide, 5000 
Tel. 211-8842 (lunedì, m artedì e 

m ercoledì 9-12.00 e venerdì 2-6pm)
1 G eorge St., Salisbury, 5108 
CI- M igrant Resource C entre 

Tel. 250-0355 (giovedì 9am -lpm )

A.C.T.
18 N angor St., W aram anga, 2611 

Tel. 88-4953 (ultim o sabato del mese 
presso l'Italo-A ustralian C lub 

di C anberra, 11.30am -2.00pm . 
L ’ultim a dom enica del m ese presso 
il M arco Po lo  C lub di Q ueanbeyan, 

11.30am -2.00pm

WESTERN AUSTRALIA
302 South Terrace,

South Frem antle, 6162 -Tel. 335 2897 
(lunedì e martedì: 9.00am -1.00pm  

m ercoledì: 1.00pm -5.00pm )
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Luce Irigaray 
and thè PCI

T h e re  is a strange excitem ent in thè 
low er area o f  thè Paleur, in Rome, little 
after 11 o ’clock. O ne can hear wom en 
say ing it w ith em otion: “now it’ s her tum  
to speak, now she’s about to speak” .

Luce Irigaray is already seated at thè 
chairperson’s stand when she was re- 
quested to address thè audience. In thè 
hall there is a w arm  and respectful si- 
lence in order to listen to this true wom an 
express her thoughts in an uncertain 
Italian. That she has decided to dedicate 
herself to thè liberation o f  w om en and 
despite thè fact that she does not belong 
to any party.

Today she is here because thè PC I has 
a politicai p latform  that seem s fa ir for 
thè world, and that its proposals and 
battles correspond to w om en’s rights. 
She speaks in a cairn and quiet ione, even 
though she has been m istreated and has 
gone through true persecutions. One 
need only think o f  w hen she was ex
pel led from  thè V incennes School be
cause she had written thè book Specu- 
lum.

She has taken thè liberty o f  revealing 
thè chauvinistic basis o f  philosophical 
thought. A nd is because o f  this that 
L acan’s favourite student had to appear 
before a tribunal. H er book was branded 
amoral. They had negated citizenship to 
this thinking that was so fruitfully an 
anticipator. H ere at Paleur, it does have 
citizenship because thè program m es and 
plans o f  thè PCI are strongly character- 
ized by thè elaboration o f thè com m unist 
wom en. T hat com m itm ent, that has 
gone ahead for years now, has character- 
ized thè party and has entered its (PCI) 
culture.

Perhaps it is for this reason that Luce 
Irigaray’s speech is fo llow ed by long 
applauses. The first appiause being 
when she affirm s that: “ thè only univer- 
sal things that are possible today, seem 
io be respect for nature and for sexual 
difterence. By this I mean that in relation 
to all thè abuses o f  individuai and collec-

tive power, national and intem ational 
powers, they (nature and sexual differ- 
ences) are instances to be defended; 
nature as a place o f life, and sexual 
difference as a place o f regeneration o f 
thè living and as a lim it to thè accum ula- 
tion o f  any sort o f  pow er”.

H owever, thè com m unist audience 
particularly warm s to her com m ents that 
“we m ust accept having a little less and 
being a little m ore”. W e m ust utter a little 
less thè words “ to have” and a little m ore 
thè words “ to be”.

Luce Irigaray does not lim it herself to 
these generai and theoretical statem ents. 
She w ould also like to speak about thè 
Italian current affairs, at least about facts 
concem ing Italian wom en. For ex- 
ample, issues concem ing thè laws regu- 
lating sexual violence.

She w am s that w hoever thinks that 
wom en have achieved thè rights they 
need and that today they are citizens in as 
much as they participate in “ a neutral 
non-existent right “ could easily shown 
to be wrong, if  a law were to be passed 
that contem plates a doublé standard. 
This doublé standard clearly means that 
if w om en today are m ore o r less recog- 
nized as being citizens publically, they 
are stili not seen as such w ithin thè 
family.

A lengthy and passionate argum enta- 
tion that term inates w ith “ it is necessary, 
we need sexed rights.” is exactly what 
Luce Irigaray asks o f thè w om en and 
men o f  thè PCI until “ it is no longer 
possible to speak o f social and civil 
justice, o f  universal declarations o f 
hum an rights, w ithout redefining thè 
civil rights o f  every w om an.”

Achille O cchetto  w ho concludes thè 
congress im m ediately after Irigaray’s 
talk, replies affirm atively to thè request 
put forward by “contrade Irigaray” . 
Contrade? But she is not a m em ber o f 
any party, she has dedicated herself to 
thè liberation o f w om en. Is it em ba- 
rassing for her to be called contrade? She

For thè Lacan's 

favourite student 

thè Party has 

a politicai platform  

that correspond to 

woman s rights

answers sm iling and applauds thè secre- 
tary o f thè party.

Together with thè audience she moves 
to thè rhythm , alm ost dancing to “Red 
F lag” and attem pting to sing it in Italian. 
“No, I ’m  happy. It means that thè things 
I have done are useful. I recognize 
m yself in your w ork and I hope to con
tinue collaborating w ith you in thè fu
ture.”

Irigaray goes on to teli how she ap- 
proached thè party on thè basis o f thè 
politicai w ork o f thè com m unist women; 
“ not thè politicai w ork o f  all thè com m u
nist w om en, but a part o f  them .” Col- 
laboration began after C hem obyl and it 
w ent ahead w ith continuity. In her fre- 
quent trips to Italy she often acts as guest 
o f  various institutions.

She is enthusiastic o f  thè C harter o f 
W om en that has been produced by thè 
wom en o f  thè party. It seem ed - she says 
- an ingenious idea because one was not 
“ assigned o r put into thè hands o f  thè 
party” but instead w om en were asked to 
participate in its construction.

M any thanks and m any serious and 
fair requests were m ade by this lucid and 
coragious intellectual. H owever, she 
wants to travel thè sam e road as thè 
com m unists. She declares this to thè 
sm all crow d o f  w om en w ho com e to 
greet her and shows it in her actions, 
when she com es dow n from  thè podium , 
am ongst applauses, to em brace Achille 
Occhetto.

From  "L'Unità" 2113189 
Translated by Lorella  di Pietro
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un periodo in cui non 
m ancavano  p ro m et
ten ti cantanti com e 
Battisti, R ino G aetano 
ed i M atia Bazar.

Un confronto con 
gli anni sessanta risul
terebbe ancor più im 
b a ra z z a n te .  S o n o  

questi infatti g li anni giustam ente con
siderati com e l ’epoca  aurea della  
canzone leggera italiana, sim boleggiata 
dallo  scatenato rock-and-roll di Adriano 
Celentano (prim a della  sua crisi m isti
ca), dal fascino classico delle m elodie di 
M ina e dalla torm entata e creativa 
canzone d ’autore di Tenco, Paoli e, in un 
secondo tem po, di V enditti e D e Gregori 
(ancora sulla breccia per i molti nostal
gici).

Fatta  eccezione per alcuni casi isolati, 
nulla è accaduto che potesse rischiarare 
questi anni ottanta e niente di nuovo è 
em erso al di fuori della disco-dance, 
l ’unico genere m usicale che l ’Italia 
riesce ad esportare con il m archio orm ai 
afferm ato del “M ade in Italy” .

Le ragioni di questo decadim ento 
com plessivo del gusto m usicale (e non 
solo m usicale) sono m olteplici. D ’altro 
canto è risaputo che quanto più la società 
è opulenta, tanto più la dom anda viene 
influenzata dalla propaganda industria
le, a sua volta astutam ente veicolata dal 
m ezzo di com unicazione più efficace 
allo scopo: la televisione. E in Italia, più 
che in altri paesi, è stato com piuto in 
questi anni un uso sconsiderato del m ez
zo televisivo, sottovalutando i guasti 
prodotti da questa m assiccia “ televisiz- 
zazione” della società (per esem pio la 
deform azione del linguaggio corrente, 
denunciata, in molti dei suoi scritti, dal 
linguista Tullio De M auro, e la filosofia 
qualunquista portata avanti da telequiz e 
lotterie varie).

N on sorprende dunque che, in questo 
contesto di rim bam bim ento telem atico e 
di esistenza perennem ente al presente, si 
sia verificato un com pleto azzeramento 
delle tradizioni storiche e culturali della 
nostra società riguardanti anche il 
cam po m usicale.

E ’ quindi inevitabile che in testa alle 
H it Parade  si collochino canzoni insi
gnificanti, del tipo “usa e getta”, che la 
televisione porta continuam ente in m i
lioni di case italiane.

Chiara CaglierisIl cantautore Francesco De Gregori 
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Se bastassero i titoli 
dei 45 giri più venduti 
a definire sin te tica
mente il senso com une 
di un Paese, in Italia 
non ci si potrebbe 
davvero rallegrare per 
la situazione attuale. E 
vi è un fondo di verità 
nella convinzione radicata in alcuni, 
secondo cui la m usica pop riproduce con 
sufficiente fedeltà i lineam enti essen
ziali della parte del m ondo in cui essa 
viene program m ata e consum ata.

N on vi sono dubbi che in Italia qual
cosa di sostanziale è cam biato (e non 
solo nel cam po m usicale) in questi u l
timi 20 anni. A cavallo  tra la seconda 
m età degli anni sessanta e l ’inizio dei 
settanta, infatti, si affacciava sui palco- 
scenici una generazione di autori ed in
terpreti capace di appropriarsi in modo 
originale e critico dei linguaggi m usicali 
correnti e di farsi portavoce del pensiero 
politico, culturale e sociale di quei 
tempi. Oggi non è più così.

M ai com e in questi anni o ttanta la 
m usica pop nazionale è scesa a livelli di 
qualità così al di fuori del contesto so
ciale: spiazzata dalla rapidissim a inter

nazionalizzazione del mercato, incerta 
della propria identità, e vittim a, più o 
m eno consapevole, di un progressivo 
degrado a sua volta specchio di una più 
generale regressione culturale che ha 
investito tutto il paese. Così al festival di 
Sanrem o si devono ascoltare i lamenti 
d e l l ’in tram o n tab ile  d u e tto  R om ina  
Pow er-A lbano che, evocando il p ro 
blem a de ll’ozono, delle m am m e targate 
B adila  o dei giovani seguaci di Jova- 
notti, con un sorriso autom atico e accat
tivante, invasati, ti fanno sentire im 
provvisam ente vecchio e carico di 
problem i cervellotici ed inutili.

Certo, canzoni stupide ne sono state 
prodotte anche negli anni settanta, con 
45 giri del tipo “M i scappa la pipì papà “ 
(Pippo Franco, 1979) o “E la vita, la 
vita” (Cochi e Renato 1975). M a queste 
canzonette non fecero certo tendenza, in
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Omicidi politici 
in Nuova Caledonia

N O U M E A  - Jean  M arie 
Tjibaou, leader del m ovi
mento di indipendenza della 
N uova C aledonia, e il suo 
vice Y eiw enè Y eiw enè sono 
stati assassinati da un com 
m ando di estrem isti indipen
dentisti mentre stavano com 
m em orando i 21 kanaki uc
cisi un anno fa dalle truppe 
speciali francesi inviate da 
Chirac n e ll’isola. G li estre
misti hanno voluto colpire i 
dirigenti m oderati impegnati 
nel negoziato con Parigi. 
Sull’isola si vivono ore di 
estrem a tensione e si teme 
una reazione violenta tra la 
popo lazione K anaka (che 
costituisce il 47%  degli abi
tanti d e ll’iso la  m entre  i 
francesi sono il 37% e gli altri 
sono di origine filippina, in
diana o  polinesiana).
In attesa del futuro referen
dum  su ll’indipendenza dalla 
Francia, dovevano essere a t
tuate m isure per il riequili
brio dem ografico, sociale ed 
econom ico de ll’isola: fer
mare a ll’im m igrazione fran
cese e creare le condizioni 
per uno sviluppo della popo
lazione Kanaka, sinora rele
gata in gran parte agli ultim i 
gradini della scala sociale. 
Tutto ciò viene rim esso in 
d iscussione d a ll’assassinio 
di Tjibaou.

Vittoria peronista in 
Argentina

B U EN O S A IR E S  - Le ele
zioni presidenziali in A rgen
tina del mese scorso hanno 
visto la schiacciante vittoria 
del partito Peronista, guidato

da M enem , che ha ottenuto 
oltre il 49% dei voti. Il candi
dato del Partito al governo, 
Eduardo A ngelez ha ottenuto 
il 37% dei suffragi mentre 
l ’esponente della destra libe
rale, A lvaro A lsogaray ha 
riscosso un successo medi- 
ocre con il 6,6%  dei voti. 
M igliori del previsto, invece, 
i risultati della coalizione 
de lla  s in is tra  “ Izq u ie rd a  
U nida” che ha ottenuto il 
2,5%  dei voti.
M enem  è riuscito a riportare 
il peronism o al potere tramite 
una vaga prom essa per il r i
sanam ento  d e ll’econom ia. 
F inora però è riuscito  a a non 
definire chiaram ente alcun 
program m a politico; si era 
anche rifiutato poco prim a 
delle elezioni di partecipare 
ad un dibattito televisivo con 
il suo opponente del Partito 
radicale. Le sue uniche affer
m azioni in m erito parlano di 
una “rivoluzione produttiva 
m ediante l ’abbandono della 
cultura della speculazione in 
favore di una cultura basata 
sul lavoro e la produzione”, 
senza però delineare una 
linea d ’azione per l ’attua
zione di tali proposte.

Ritorna Sihanouk

P H N O M  PE N II - Il principe 
Norodom  Sihanouk ha con
ferm ato che tornerà in C am 
bogia com e capo dello  Stato 
subito dopo la partenza delle 
truppe vietnam ite, prom essa 
da Hanoi per il 30 setttem bre 
e si è detto deciso a com bat
tere i Khm er rossi, i feroci 
sostenitori di Poi Pot se essi si 
rifiuteranno di partecipare ad 
un governo di conciliazione. 
In una conferenza stampa,

dopo l’incontro dello scorso 
mese a G iakarta (Indonesia) 
con il prem ier cam bogiano 
Hun Sen, Sihanouk ha con 
ferm ato gli accordi di prin 
cipio raggiunti e si è detto  fi
ducioso sulla sostituzione del 
sistem a del partito unico con 
uno multipartitico.
11 Principe ha detto  che si 
occuperà de ll’assistenza e 
della  p rev idenza  socia le , 
degli aiuti econom ici, delle 
visite ufficiali e della rappre
sentanza del paese alle con
ferenze intem azionali.

Occhetto negli Usa

N E W  Y O R K  - Si è conclusa 
la prim a visita  com piuta 
negli Stati Uniti da un segre
ta rio  co m u n is ta  ita liano . 
Achille O cchetto ha presen
tato al pubblico am ericano 
un ’im m agine del PC I com e 
partito riform ista, parte inte
grante della sinistra europea 
e che non subisce più il r ic 
hiam o del comuniSmo tra
dizionale com e m odello di 
società. In un lungo discorso 
all’U niversità di New York, 
che è stato anche l ’unico 
evento pubblico del suo sog
giorno in Am erica, Occhetto 
ha ripetuto che la questione 
del cam biam ento del nome 
del partito si può porre solo 
nella prospettiva di creare 
una nuova forza politica un i
taria.
D u ran te  u n a  c o n fe re n za  
stam pa ha detto  di essere an
dato in A m erica per tre m o
tivi. Il prim o: far conoscere il 
vero volto del PCI, il nostro 
sforzo —  ha detto  —  è stato 
di far capire che il PCI non è 
om ologabile ai partiti com u
nisti al potere, e che non

esiste un m ovim ento com u
n is ta  in te rn a z io n a le .  I l 
secondo m otivo —  ha pro
seguito il segretario del PCI 
—  è stato quello di avviare un 
confronto tra il PCI e alcune 
forze politiche am ericane, e il 
terzo presentare il progetto 
com unista sui tem i mondiali 
quali la lotta alla droga, la 
pace, il disarm o, il debito del 
terzo mondo.

Aumentano 
gli “Health food”

B R U X E L L E S  - U no studio 
della Frost and Sullivan, una 
delle m aggiori società del 
m ondo nel cam po delle ricer
che di m ercato, rivela, che il 
tasso di espansione dei con
sum i di “health food” è dop
pio rispetto a quello dei cibi 
tradizionali. M entre questi 
ultim i, infatti, aum entano tra 
il 2 e il 3 per cento a ll’anno, i 
cibi con m eno calorie regi
strano un tasso di crescita tra 
il 6 e il 7 per cento. Il loro 
m ercato, secondo la Frost 
and Sullivan passerà da 36,1 
m iliardi di dollari del 1984 a 
43,5 m iliardi nel 1990.
E in G erm ania che gli “health 
foods” godono del m ercato 
più grosso e m eglio struttu
rato, ma anche negli altri 
paesi com inciano a sorgere 
dei veri e propri “ superm er
cati della salute” e i cibi a 
basso  tasso calorico sono 
orm ai diventati prodotti stan
dard in qualunque superm er
cato. Solo in Italia, Spagna e 
Portogallo i cibi con poche 
calorie segnano il passo e la 
lusinga delle diete e della 
salute non sem brano scalfire 
e cc e ss iv a m e n te  l ’a lim en 
tazione tradizionale.

Nuovo Paese - giugno 1989 - 27



■  INTERNAZIONALI / CINA

Quando il comuniSmo 
si evolve

Sono i figli della rivoluzione m aoista 
quelli che hanno letteralm ente colm ato 
la piazza Tienanm en di Pechino in una 
lunga ed originale m anifestazione di 
protesta che ha rappresentato l ’inizio di 
una nuova stagione politica per il Paese, 
proprio insiem e ad un altro dei più 
grandi m om enti politici di questi ultim i 
tren t’ anni: la riconciliazione cino-sovie- 
tica.

L a  voglia di cam biare, espressa attra
verso una m anifestazione pacifica e de
terminata, nata dalla base, che sconvol
ge la C ina proprio in nom e del modello 
riform atore gorbacioviano, è ritornata in 
piazza a Pechino, dopo più di ven t’anni. 
E ’ una seconda rivoluzione com unista, 
con i contadini, i lavoratori ed i pensio
nati scesi in piazza a fianco degli stu
denti. E d  è arrivato anche il partito, 
quello della base, che m anifesta contro il 
governo e contro il partito  di D eng Xiao- 
ping e g li assertori di un comuniSmo 
calcificato, com e L i Peng.

Si è trattato  di una rivolta spontanea 
m a lucida, sia negli slogan che nelle

richieste e nel tem pism o delle m ani
festazioni. U n m ovim ento studentesco 
che ha creato un dialogo con il m ondo in
tellettuale cinese ma anche con la base 
del partito.

Le autorità hanno lasciato che la pro
testa m ontasse senza intervenire, forse 
convinte che si sarebbe esaurita in pochi 
giorni, m a forse anche bloccate da un 
certo  im barazzo nel lim itare con la  forza 
un 'im ponente dim ostrazione di de
m ocrazia.

E  dietro gli studenti ora c ’è tutta la 
C ina, per una protesta che scala i palazzi 
del potere e non trova nem m eno un po
liziotto  o  un soldato sul suo cam m ino, 
che sem bra m uoversi a ll’interno del s i
stem a sia pure con forte carica dirom 
pente, m a m ai violenta, e che in poche 
ore è riuscita a condensare la lunga bat
taglia degli studenti in una doppia richie
sta di dim issioni che centra al cuore 
l ’inviolabilità del potere. D eng Xiao- 
ping e Li Peng devono dim ettersi, spazio 
ai riform atori come Zhao Ziyang.

M a cosa chiedono in sostanza i mani-

La Cina giovane 

è con Gorbaciov.

Il Paese chiede 

riforme per garantire 

libertà e democrazia. 

Il silenzio 

delle autorità

festanti? Chiedono libertà e dem ocrazia, 
chiedono un m utam ento profondo, radi
cale, dei metodi della gestione del po
tere, chiedono chiarezza nel partito e 
consultazione con la base per ridare 
profondità alle analisi e alla iniziativa di 
massa.

L a  svolta potrà avvenire in due dire
zioni: quella  della repressione da parte 
delle forze de ll’ordine o  quella delle 
dim issioni di quell’ala del partito che il 
m oto di m assa ha preso a bersaglio. H a 
ragione G orbaciov quando dice che tutti 
dobbiam o riflettere su questi giorni di 
Pechino.

N on sarebbe possibile valutare un 
simile m ovim ento di m assa solo in ter
mini di nuove classi sociali emergenti, 
anche perché gli studenti non chiedono 
privilegi corporativi o di parte; come 
non sarebbe sufficiente inquadrarlo nel 
contesto de ll’apertura ad occidente, che 
pure c ’è stata in C ina negli ultim i anni; 
assistiam o invece ad una fase in cui i 
governati vogliono un dialogo con il 
potere. Si tratta ora di rendere possibile 
questo dialogo.

Poi, bisognerà prendere le m isure ne
cessarie per rispondere alle nuove ri
chieste degli studenti.

Abbona un 
amico/a 

a Nuovo Paese
La manifestazione degli studenti a Pechino
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■  ESTERI / CINA-URSS

Summit Cina-URSSDalle dispute territoriali 
alla riduzione 
della presenza 

militare sovietica 
sul confine con la Cina.

I due Paesi si 
confrontano anche 

sul piano delle riforme

C ina  ed U nione Sovietica sono arri
vate dopo tre n ta n n i di gelo allo storico 
summit. T ren tan n i in cui le tensioni tra 
i due Paesi sono man m ano aumentate, 
con l ’occupazione sovietica d e ll’ A fgha
nistan e l ’occupazione, da parte viet
nam ita, della Cam bogia, nonché la forte 
presenza m ilitare sovietica sugli oltre 
7.000 chilom etri di confine con la Cina. 
L a visita di G orbaciov ha però rappre
sentato, al di là dei grossi problem i che 
attendono soluzione, un m om ento di 
verifica reciproca sui temi com uni delle 
riform e in cam po econom ico e dei rap
porti con l ’occidente.

La norm alizzazione è diretta a stim o
lare ulteriorm ente le sane tendenze in 
atto nella com unità internazionale, con
seguenza naturale del nuovo clim a nelle

relazioni tra Stati. Le due leadership 
hanno parlato di temi im portanti che 
vanno dal prevenire disastri am bientali a 
ridurre la tensione e a favorire il dialogo 
tra le due Coree; dalla norm alizzazione 
dei rapporti con il G iappone, a ll’esigen
za di una soluzione politica per la crisi 
cam bogiana. Dal disarm o nucleare Usa- 
URSS, al problem a di Taiwan che, per 
l ’Unione Sovietica, è parte integrante 
della Cina. Dalla riduzione ad un livello 
m inim o della presenza m ilitare sulla 
frontiera cino-sovietica, ai rapporti 
com m erciali con possibilità concrete 
per investim enti congiunti. 11 tutto in un 
clim a di rinata serenità ed amicizia.

Per quanto riguarda le riform e, G orba
ciov ha parlato dei rischi di brusche 
accellerate se non si trovano le basi per 
un processo di negoziato con le forze 
im pegnate nel cam biam ento.

Meno truppe in Estremo 
Oriente

A v e n t’an n i dagli scontri di confine 
sul fium e Ussuri, G orbaciov ha offerto a 
Pechino di sm ilitarizzare i settem ila 
chilom etri di frontiera che dividono 
Cina e U nione Sovietica riducendo gli

attuali effettivi, che assom m ano a un 
m ilione e óOOmila, al personale stret
tam ente necessario per le norm ali at
tività  di controllo su quello  che dovrebbe 
d iventare un “confine di pace” . Illu
strando le sue proposte in un discorso 
tenuto agli accadem ici cinesi nel Gran 
Palazzo del Popolo, il leader del C rem 
lino ha detto che nei colloqui con i d iri
genti cinesi si è im pegnato a ridurre la 
presenza m ilitare sovietica anche nelle 
altre zone del continente asiatico, per 
contribuire a ridurre le tensioni e a disin
nescare gli altri conflitti regionali.

G orbaciov ha ribadito l ’im pegno a 
ritirare duecentom ila m ilitari da ll’Asia 
entro la fine d e ll’anno prossim o, ivi 
com prese dodici divisioni dalla frontie
ra con la C ina per un totale di 120mila 
effettivi. Saranno sciolti anche undici 
reggim enti d e ll’aviazione e la flotta 
sovietica del Pacifico sarà ridotta di 
sedici unità da guerra. Sem pre entro lo 
stesso term ine verranno ritirate dalla 
M ongolia tre divisioni, due delle quali 
corazzate, e l ’intero gruppo aereonau
tico. Lo sgom bero della  M ongolia è già 
iniziato in coincidenza con l ’arrivo di 
G orbaciov a Pechino.

S.S.

Ventinove anni 
di rapporti difficili

L’ultimo incontro tra un capo di stato 
cinese e uno sovietico risale al settembre 
del 1959. Avvenne a Pechino tra Krusciov 
e Mao Zcdong.

Pochi mesi dopo, nell’aprile del 1960, si 
verificò la clamorosa rottura tra le due 
potenze comuniste provocata dall’an- 
nullamcnto, da parte di Krusciov, 
dell 'accordo atomico del ’55 e dalle diver
genze sulla politica nei confronti degli 
Usa. Ma ecco la cronistoria di 29 anni di 
confronto:

Luglio ’63 - Scontri di frontiera e diver
genze sulla crisi cubana portano i due

partiti comunisti a rompere definitivamente 
ogni contatto.

Agosto ’63 - Violenta critica cinese al trat
tato stipulato tra URSS, Usa e Gran Bretagna 
sull’interdizione parziale degli schieramen
ti nucleari.

15 O ttobre ’64 - Caduta di Krusciov.
Novembre ’65 - Pechino lancia la rivo

luzione culturale “anti-revisionista”. Nel 
mirino l’egemonismo sovietico.

M arzo ’69- Incidenti alla frontiera. Decine 
di morti da entrambe le parti.

Febbraio ’72 - Visita di Nixon a Pechino. 
Si apre la via della normalizzazione tra Cina 
e Usa.

9 Settembre ’76 - Muore Mao Zcdong.
Dicembre ’78 - Intervento vietnamita in 

Cambogia.
G ennaio’79-Conflitto traCina e Vietnam.
Aprile ’79 - La Cina annulla il trattato 

d’alleanza del ’50. Ma si offre per nuove 
trattative.

Gennaio ’80 - A un mese dall’invasione 
sovietica dell’Afghanistan, la Cina annun
cia la rottura delle trattative.

1982 - 1987 - Si apre una fase lenta di 
ripresa dei contatti.

Agosto *88 - Colloqui bilaterali sulla 
Cambogia.

Settembre ’88 - Gorbaciov si dice 
pronto al summit.

O ttobre ’88 - Deng conferma che un 
summit potrebbe tenersi nell’89.

Dicembre ’88- Visita a Mosca del Mini
stro degli Esteri cinese, Qian Qichcn.

Gennaio ’89 - Gorbaciov annuncia il riti
ro di 200mila soldati dall’Asia ncU’ambito 
di una riduzione di 500mila uomini che si 
completerà nel 1991.

Febbraio ’89 - A Pechino, il ministro 
degli Esteri sovietico, Eduard Shevard- 
nadzc, accetta a nome di Gorbaciov 
l'invito ufficiale in Cina. Si apre unanuova 
stagione nei rapporti tra URSS e Cina.
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■  IN T E R N A Z IO N A LI /  A G R IC O LT U R A

Allarme FAO: Diminuiscono 
le scorte mondiali

Crollano i pilastri del programma di sicurezza alimentare 
promosso 10 anni fa  dalle Nazioni Unite

L a F ao  (l’organizzazione de ll’ONU 
per l ’alim entazione e l’agricoltura) de
nuncia la grave crisi della  situazione 
agricola e alim entare m ondiale: le scorte 
di cereali si sono ridotte ad un livello pari 
al 16% del consum o annuo. A lle riserve 
alim entari intem azionali d ’urgenza (due 
milioni di tonnellate) stabilite nel 1975, 
m ancano 500m ila tonnellate. A questa 
crisi ha sensibilm ente contribuito  la d i
sastrosa siccità che ha colpito  soprat
tutto gli Stati U niti, ma anche il basso 
raccolto  ottenuto in U nione Sovietica 
m entre la popolazione m ondiale con
tinua ad aum entare.

Inoltre, a causa delle variazioni cli
m atiche a livello m ondiale, il problem a 
della m ancanza d ’acqua non assilla più 
soltanto i paesi sottosviluppati com e 
l ’A frica (in particolare l ’Etiopia), ma 
anche quelli più industrialm ente avan
zati. Negli Stati U niti, già da alcuni anni 
si hanno estese siccità durante il periodo 
estivo  cu lm ina te  nella  g rave  crisi 
d e ll’88. L ’aum ento delle precipitazioni 
degli ultim i m esi potrebbe far prevedere 
che il problem a sia “arginabile”, ma i 
m eno ottim isti vivono con la paura di un 
futuro senza pioggia con gravi ripercus
sioni sui grandi “granai del m ondo”; su 
quelle regioni, cioè, da cui provengono 
le principali scorte cerealicole.

C onsiderando il ritm o di crescita della 
popolazione m ondiale e la veloce d i
m in u z io n e  delle scorte, non basterà 
riportare il livello ai due m ilioni di ton
nellate. N egli ultim i 13 anni l ’aum ento 
dem ografico è stato di 1,2 m iliardi di 
persone con conseguente notevole e- 
spansione dei consum i di alim enti ed 
una contem poranea riduzione della su
perficie fertile.

In Cina, in particolare, si ha avuto il 
cosiddetto  fallim ento della politica di 
contenim ento dem ografico, che ha rive
lato l’im possibilità di ridurre la natalità 
senza un cam biam ento a livello  cultu

rale. M a ridurre la natalità non basta a 
ridurre la dom anda alimentare, in quanto 
la popolazione aum enta anche per via 
del prolungam ento della  vita m edia.

In U nione Sovietica la questione a li
m entare è vista com e una questione 
sociale. I sovietici si propongono di 
aum entare la produzione agricola del 
5% circa nel prossim o piano quinquen
nale (1990-95) con l ’idea che ciò, unito 
alla liberalizzazione dei prezzi per fi
nanziare i nuovi investim enti, possa 
essere l ’idea giusta.

Con il crollo delle riserve alim entari, 
sono venuti m eno i presupposti politici 
del progetto di “sicurezza alim entare”. 
Ai governi non piacciono queste riserve 
d ’urgenza, pertanto si rifiutano di inve
stire nelle scorte alim entari, proprio 
quando grossi investim enti sono indi
spensabili nell’opera di ricostruzione
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La siccità: una minaccia globale

dei suoli (cioè nelle strutture che rego
lano la distribuzione delle acque, nel 
m iglioram ento de ll’ambiente, nella ri
cerca agrobiologica ecc.) per evitare 
l ’eventualità dram m atica che si pro 
spetta per il futuro.

E ’ auspicabile che i governi si im 
pegnino a realizzare dei progetti con
creti, arm onizzando le loro esigenze con 
quelle m ondiali. E ’ im portante mettere 
in atto, tra l’altro, una politica di recu
pero delle risorse per evitare situazioni 
paradossali di spreco, rafforzare quella 
del contenim ento  dem ografico  con 
un ’inform azione capillare, riutilizzare 
in m aniera più efficiente i suoli (rotazio
ni, uso p iù  ragionato delle sostanze 
chim iche) per evitare l ’allargam ento 
delle zone infertili, e m agari proporre 
una d iversa educazione alimentare.

In Europa
Intanto il C onsiglio dei m inistri della 

C om unità Europea riunitosi il mese 
scorso per discutere di prezzi agricoli, si 
è trovato di fronte a nuovi problemi 
provocati dalla crisi delle scorte alim en
tari. A nche le scorte della CEE sono 
sostanzialm ente  d im inuite e questa 
r id u z io n e  d e ll’o ffe r ta  ag rico la  ha 
aum entato i prezzi dei prodotti. L a  porta 
è aperta, dunque, affinché l ’Europa si 
ritiri dalla scena della politica alim en
tare m ondiale, partecipando solam ente 
con i propri acquisti ad un mercato di 
prezzi elevati.

In Europa non si può parlare di autoap
provvigionam ento o  di sicurezza ali
m entare. Per gli europei la sicurezza 
alim entare orm ai si m isura solo in base 
al loro potere d ’acquisto visto che la base 
produttiva risulta indebolita dal progres
sivo spopolam ento delle cam pagne e 
l ’invecch iam ento  de lla  popolazione 
agricola.

Il problem a del m ercato com une agri
colo è anche un altro: a tren t’anni dalla 
sua nascita resta ancora un episodio 
nazionale. M anca cioè una gestione 
com plessiva del territorio, un centro 
decisionale capace di strutturare ed in
novare. Q uesto problem a, unito al ritiro 
dal ruolo attivo nella politica alimentare 
m ondiale, non fa altro  che indebolire la 
qualità del prodotto  europeo che vor
rebbe essere l ’attrattiva principale del 
m ercato com une.

C aterina Andreacchio
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■  IN T E R N A T IO N A L  / LATIN  A M E R IC A

Panama: what’s Bush after?

There are broader implications involving control 
over thè Panama Canal

P a n a m a  has em erged as thè Bush 
A dm inistration’s first foreign policy 
crisis. A t issue, ostensibly, is thè politi
cai future o f Panam anian strongm an 
M anuel A ntonio Noriega, w hom  thè US 
has been openly attem pting to topple 
since 1987. Behind this, however, are 
broader im plications involving control 
over thè Panam a Canal and thè new 
Latin A m erican challenge to thè US 
traditional dom inance in hem ispheric 
affairs.

The stage was set for thè current con- 
juncture by thè 1977 signing o f thè Tor- 
rijos - C arter Treaties, w hich w ould give 
Panam a com plete ow nership o f thè 
Panam a C anal by thè year 2000. The 
signing o f thè Treaties incensed US 
Republicans, w ho considered them  an 
affront to Am erican pride. Panam a’s 
signatory, w idely-respected  populist 
m ilitary ruler O m ar Torrijos, was subse- 
quently killed in a helicopter accident in 
1981, in susp ic ious c ircum stances 
which gave rise to rum ours o f CI A assas- 
sination.

In thè scram ble for pow er following

his death, N oriega em erged successful. 
Lacking Torrijos’ statesm anship and 
reform ist spirit, thè N oriega regim e has 
nevertheless m aintained key aspects o f 
Torrijism o: com m itm ent to thè 1977 
Treaties, and su p p o rtfo r thè Sandinista 
revolution in N icaragua.

In 1983, Panam a jo ined  with M exico, 
Colom bia, and Venezuela, to form  thè 
“C ontadora G roup”, which has worked 
hard, and in part successfully, to avert a 
d irect US intervention in N icaragua and 
to m ediate peace in thè region’s con- 
flicts. In 1987, Panam a was a founding 
m em ber o f thè “G roup-of-8” (thè C onta
dora nations plus A rgentina, Brazil, 
Ecuador and Peni), form ed with thè aim 
o f developing Latin A m erican initia- 
tives on a broader range o f issues - in- 
cluding thè foreign debt - outside thè 
traditionally US controlled O rganiza- 
tion o f A m erican States.

The US retaliated to these develop- 
ments with cam paigns designed to d is
credit G roup-of-m em ber nations, with 
Panam a as one o f  thè ch ief targets and 
drug-trafficking and election-rigging as 

thè main lines of 
attack.

The US cu t o ff 
econom ie aid to 
Panam a in 1987, 
and im posed a 
com plete block- 
ade in February 
1988, after in- 
dicting N oriega 
and o ther mem- 
bers o f his re 
g im e on  d rug  
ch a rg es . H o w 
ever, these meas- 
u res fa ile d  to 
topple  N oriega 
and thè C IA  was 
o b lig e d , w ith  
B ush’s approvai, 
to pour $10 mil- 
lion into Opposi-
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tion  cand idate  G uille rm o E n d ara ’s 
Presidential cam paign fund in order to 
bring about thè current crisis, in which 
thè N oriega regim e has annulled thè 
elections on thè grounds o f “obstruction 
by foreigners” , and B ush is teetering on 
thè brink o f direct m ilitary intervention.

H ow ever objectionable N oriega may 
be, it m ust be rem em bered that many 
Latin A m ericans consider Panam a a 
cruciai test for Latin  A m erica’ s incipient 
assertiveness in hem ispheric affairs. 
H ence thè w idespread shows o f  solidar- 
ity for Panam a within Latin A m erica 
over thè past two years; hence thè reluc- 
tance o f  som e G roup-of-8 countries 
(M exico, Brazil and Ecuador) to jo in  in 
outright condem nation o f  Noriega.

A nd hence, finally, thè position 
adopted by C uba and N icaragua over thè 
1988 blockade, w hen they declared their 
support for thè N oriega regim e, w ith thè 
express explanation that their interest 
lay in defending not thè person but “ thè 
sovereignty and independence o f thè 
Panam anian people” .

Eileen Haley

The dates o f thè recent and future 
elections in Latin America
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Are Italians 
"linguocentrics"?
SIR : In his colum n (Sydney M om ing 

H erald, M ay 8) on feelings in Italy about 
thè short-range m issiles question to be dis- 
cussed at thè B ruxelles sum m it, Peter 
Hastings reports that Italy, like W est Ger- 
m any but unlike G reat B ritain and thè US, 
favours a reduction o f these missiles.

M r. H astings com es to thè (question- 
able) conclusion that thè Italian position is 
essentially m otivated by profit (he does not 
mention thè desire for peace and thè other 
benefits o f a dem ilitarized Europe as pos- 
sible m otives). H ow ever he subjects us for 
thè first half o f thè report to a ram bling 
tirade o f  irrelevant, incorrect and stere- 
otyped (if  no t racist) statem ents.

H astings' personal d islike for dubbed 
films leads him  into a series o f  conde- 
scending over-sim plifications (astonish- 
ing fragility o f  Italian politics) and gratui- 
tous nasty com m ents (flea bitten theatres, 
skillful pickpockets...).

He com plains about dubbed movies as a 
sign that Italians are “ linguocentric” be- 
cause o f  their notion o f their great cultural 
legacy. The Italian dubbing industry is thè 
m ost w ell established and technically  ad- 
vanced in thè w orld (“dubbers” are excel- 
lent, specialized actors) and it allows thè 
production o f film s involving principai 
actors o f  d ifferent nationalities for distri- 
bution in various countries. D ubbed films 
are thè rule in Italy for these reasons, rather 
than “Ita ly ’s notion o f  it’s great cultural 
legacy” and we fail to see how this con- 
nects with thè “arrogance o f  Italian driv- 
ers” .

For an English speaker to describe Ital- 
ians as “linguocentric” is laughable. 
Speaking o f language, to add on-the-spot 
atm osphere, M r. H astings sprinkles his re 
port w ith Italian expressions, ha lf o f  which 
are w rong (“scenaggiatura” instead o f 
“sceneggiatura” and “Farnesini” instead o f 
“Farnesina”).

T o offer an oversim plified, stereotyped 
notion o f  our own, dare w e suggest that 
your reporter, after a bad day, had overin- 
dulged in thè generous locai wine.

E lizabeth  G lasson, C laudio  M arcello

4  - D om enica
5 - Lunedì

6 - M artedì
11 - D om enica lO.OOam

8.30pm
12 - Lunedì

13 - M artedì 
16 - Venerdì

17 - Sabato

3 - Sabato 2.00am  - “Il disertore” . Film  diretto da G iovanna Berlinguer, 
tratto dalla novella di G iuseppe D essi.N arra la raccolta di fondi 
per un m onum ento ai caduti e dello  scontro tra fascisti e minatori. 
lO.OOam - “Italia N ew s” . - “C am pionato italiano di calcio” . 
5.00pm  - “Pinocchio” . Terza puntata. 
ó.OOpm - “H elena” . Sceneggiato a puntate.
11.20pm - “Atelier” . Sceneggiato a puntate.

“Italia N ew s” . - “C am pionato italiano di calcio” . 
Le nozze di Figaro” . Opera.

5.00pm  - “Pinocchio” . Q uarta puntata. 
ó.OOpm - “H elena”.
7.30pm  - A ustralian M osaic - “Al Fresco” . Di M ario Andreac- 
chio. La vita di un fam oso locale di A delaide, punto di ritrovo, di 
occhiate, di futuri am ori per tantissim i giovani italo-australiani.
11.25pm - “A telier” . Sceneggiato a puntate.
9.30pm  - “Le am bizioni sbagliate”. D alla novella di A lberto 
M oravia. M om enti di vita borghese durante il fascism o. D iretto da 
Fabio Carpi, con V eronique Genest, M aria Laborit.
I.35pm  - Eat Carpet - “A llegro non troppo” . U na versione, 
ironica e m oderna di “Fantasia”del cartonista B runo Bozzetto. 
10 .15pm - “N oi tre”. Film  del 1984 di Pupi A vati. M ozart, appena 
quattordicenne, si reca a B ologna nel 1770, in com pagnia del 
fratello, ospite per tre mesi del conte Pallavicini.
2 .50pm  - “La provinciale” . Film  di M ario Soldati. Storia 
d ’am ore ed  intrighi con G ina L ollobrigida e G abriele Ferzetti.

18 - D om enica lO.OOam - “Italia N ew s”. - “C am pionato italiano di calcio” .
19 - Lunedì 5 .00pm  - “Pinocchio” . Q uinta puntata.

ó.OOpm - “H elena” .
20 - M artedì 9.40pm  - “Se un giorno bussi alla mia porta”. L a prim a puntata

di uno sceneggiato diretto  da Luigi Perelli, con V im a Lisi.Un'at- 
trice afferm ata tenta di salvare la figlia tossicodipendente.
II .2 5  - “Atelier” . Ultim a puntata.

21 - M ercoledì 9 .3 0 -M aster  piece - “Il bacio di T osca”. D ocum entario -O pera.
24 - Sabato 1.45pm - “Ladro lui, ladra lei” . (1958 B/N). Film  com ico di

Luigi Zam pa con Sylva K oscina e A lberto Sordi. Un piccolo 
ladruncolo, progetta furti che lo m andano sem pre in galera.
11.40pm - “ Un rag azzo , una ra g a z z a ”  (1983). Film  rom antico. 
D i M arco Risi, con Jerry C ala e M arina Suma.

25 - D om enica lO.OOam - “Italia N ew s”. - “C am pionato italiano di calcio” .
26 - Lunedì 5.00pm  - “Pinocchio” .

ó.OOpm - “H elena” . Sceneggiato a puntate.
27 - M artedì 9 .30pm  - “Di nuovo m adre” . 11.20pm - “C indy” . Sceneggiato

in tre parti. P rim a parte.
30 - Venerdì 8 .30pm  - “Una casa in bilico” . Film  dram m atico diretto da 

A ntonietta De Lillo e G iorgio M agliulo. Con R iccardo Cucciolla, 
M arina Vlady e Luigi Pistilli.
12pm - Eat C arpet - “Storie di ordinaria follia” . Film  diretto da 
M arco Ferreri con Ornella M uti.

La trasmissione dei programmi dello SBS ad Adelaide 
non verrà più ritardata, quindi gli stessi programmi 
andranno in onda con 30 minuti di anticipo rispetto 

agli orari indicati nel programma.
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A b b o n ati a N uovo  P aese, lo ricevera i reg o la rm en te  a casa  ogn i m ese! B asta  com p ila re  e 
sped ire  il ta g liando  ins iem e ad un assegno  in tes ta to  a N uovo Paese C o -ope ra tive . A bbonam en to  
annuo $20 .00  (A ustra lia ), $25 .00  (sos ten ito re ), $40 .00  (estero).



More than a holiday, it's a 
celebration of life.

If you love things Italian w ait until you 've  tasted  them  in Italy.
There 's so m uch m ore to love and  life. The fashion, thè food, thè w ines, 

thè  m usic, thè scenery, thè architecture, thè w orks of art.... 
it's m ore than  a holiday, it's a celebration of life itself.
But don 't just com e to Italy. C om e to A litalia's Italy.

W e can show  you R om eo an d  Juliet's balcony in Verona; 
let you sigh on thè Bridge of Sighs in Venice; 

gaze in aw e at M ichelangelo's "David" in Florence; 
sit w here  R om an Em perors sat in ancient Rome; 

po in t you in thè direction of thè m ost elegant boutiques.
W e'll also give you direct flights to Rom e an d  help you pian 

thè  best m oney-saving "Interm ezzo Italia" tours.
This year, com e to Italy w ith  Alitalia an d  celebrate life Italian style.

/llitalia
The a iriine  of Italy

Per le notizie australiane, italiane 
e internazionali : 

Nuovo P a e s e  ti dà la storia dietro la storia.

Per soli $20 all'anno puoi ricevere 
N u o vo P a e s e  a casa - con l'abbonam ento sei sicuro 

di riceverlo regolarmente.

Un mese di notizie per tutti!


