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Una vicenda « fastidiosa » per i padroni 

IL NORD IRLANDA 
IN MEZZO A NOI 

Perche U stamp* borghese italiana ha rapidamante seppel-
Itto la tragedia dei ghetti cattulici dell'Ulster 

1 
r 

Dal nostro corrispoaoVnte 
LONDRA, 30. 

Per ?hiunque abbia inte
r e s t »Ue cose del nostro 
mondo, l'lrlanda e un no-
do cruciale degli avveni-
menti contemporanei. E' 
una pagina esemplare e 
ricca d* insegnamenti per 
due motivi. Innanzitutto e 
il punto d'arrivo di una 
lunga e tormentata vicenda 
storica che ha, a monte, la 
nascita della nazione e del-
l'impero britannico e, a val-
le, la crisi incipiente della 
prima e il definitivo disfa-
cimento del secondo. Per 
altro verso, in relazione a 
quanto e emerso dalle dram-
matiche cronache di queste 
ultime tre settimane, e una 
situazione complessa e sti-
molante che invita all'ana-
lisi e alia < scoperta > gra-
zie a tutti quegli elementi 
politici, sociali e religiosi 
che vi concorrono e la ren-
dono all'apparenza confusa 
e difficile. Rappresenta quin-
di, ci semhra, un ottimo 
terreno d'indagine: una fon-
te di curiosita per il gior-
nalista attento, un laborato-
rio umano senza fine per il 
sociologo, un banco di pro-
va per lo storico sensibile 
ai nessi ultiroi fra passaio 
e presente. 

Non vogliamo affatto esa-
gerare per amor dell'argo-
mento. Ma possiamo cono-
scere meglio 1'Europa del 
gionio d'oggi, possiamo ca-
pire da dove veniamo e che 
cosa ha contribuito a for-
mare la nostra condizione 
attuale (come esseri uma-
ni e cittadini), possiamo in-
fine intendere quel che si-
gnifichi un certo processo 
di colonizzazione bianca ai 
quattro angoh del globo, 
solo nella misura in cui af-
ferriamo la portata e il ca-
rattere di quanto e aweou-
to in Irlanda nei sette se-
coli precedenti e che esplo-
de ora alia luce del sole-

lmpegno 
quotidiano 

Non e un episodio mar-
ginale, nonostante le pro-
porzioni geografiche della 
localita dove si svolge o il 
fatto che questa sia poco 
nota, isolata, relegata ai li-
miti della societa civile. 
Anzi, proprio per questo, e 
nostro dovere interessarce-
ne e svelare le ragioni del 
« mistero» che finora ne 
aveva fatto un « incidente » 
trascurato e trascurabile. 

L'lrlanda ci appartiene. 
Vi troviamo, in aUra for
ma, tutti i fattori di cui e 
composta e da cui e condi-
zionata la nostra vita civile. 
Le circostanze, owiamente 
sono diverse in accordo al
ia struttura di potere, le 
forze politiehe, lc tradizio-
ni culturali e religiose lo-
cali- Ma la sostanza del fe-
nomeno e la stessa che af> 
frontiamo nel nostro impe-
gno quotidiano. II filo ros
so, quello che seziona e ren-
de chiaro il problema pre-
sentandocelo come un obiet-
tivo di lotta irrinunciabile, 
t la familiare divisione fra 
i pochi che hanno troppo e 
i molti che non hanno ab-
bastanza. Sono sufficient! 
poche ore nei ghetti catto-
lici di Derry e di Belfast 
per vedere la discrimina-
zione scolpita nelle pietre 
• nei mattoni della topo-
grafia cittadina. 

Non pretendiamo affatto 
che i corrispondenti e gli 
inviati della stampa bor
ghese giungano alle nostre 
atesse conclusioni per quan
to queste siano suggerite e 
imposte con innegabile evi-
denza dalla realta stessa. 
Ma ci saremmo aspettati 
che il dovere di resoconto 
obiettivo di cui si vanta 
troppo spesso e ingiusta-
mente la cosidetta stampa 
d'informazjone venisse air 
meno in parte rispettato. 
Invece non e stato cosi. E 
abbiamo l'obbligo di affer-
marlo nel modo piu reciso 
possibile dopo aver consta-
tato quanta differenza inter-
corra fra certi «servizi 
speciali» e la situazione 
che pretendono di descri-
vere. 

Che cosa poteva trarre di 
utile il puhblico italiano 
(sia pur sforzandosi con 
la propria intelligent a 
colmare le vistose lacune) 
dei materiali offertigli sui 
«grandi • quotidiani dal 
Corriere della Sera al Met-
eaagerol Al lettore * stato 
detto eh* c'e un conilitto 
religioso, ebe protestanti a 
cattoliei fanno a botte per 
la rispetUva fed* e che 1 
m o a d i aoflrono 41 piu per-

che sono una minoranza e 
non hanno voce negli afTari 
di uno Stato la cui confes-
sione e diversa. Conclusio-
ne: lo * scoppio * d ira e tra-
gico, gli < inctdenti » sono 
deplorevoli. I'intervento in-
glese ha < pacificato > i 
contendenti. il progresso 
delle riforme (e queste, si 
badi bene, devono sempre 
essere « graduali » e « im-
parziali », cioe semplici 
« correttivi » all'interno del-
l'ordine esistente) e stato 
&wiato e la < soluzione > 
non e lontana. Vale a dire: 
tutto si a^iusta — purche 
niente veramente cambi. 
Questa e come sempre la 
filosofia del conservatori-
smo che sta dietro alia 
mancanza d'informazione di 
cui si sono clLmorosamen-
te resi responsabili gli or-
gani di stampa italiani in 
questa occasione. 

Commenti 
parziali 

Di ritorno da Belfast ho 
incontrato un mio amico 
italiano, N. B., un intellet-
tuale che abita a Londra 
per un periodo di studio. 
Mi ha subito domandato: 
« Che cos'e successo in real
ta? Ho cercato di capirlo 
dagli altri giornali e non 
ci sono riuscito- Ho letto 
G. G. sul Corriere della Se
ra e mi sono accorto che 
era soltanto una brutta tra-
duzione dcll'articolo di fon-
do del Times del giorno 
prima. Sui fogli italiani 
dobbiamo accontentarci di 
una versione annacquata 
delle notizie e dei com
menti inglesi e anche que-
sti sono parziali perche, ad 
esempio, nessuno ha mai 
scritto con chiarezza che 
tutti j danni e le vittime 
sono dalla parte cattolica. 
Ma gli inviati e'erano a Bel
fast? ». 

No, non e'erano. O se ci 
sono stati, frettolosamente, 
per due o tre giorni, si so
no limitati alia < cronachet-
ta », al pezzettino di colore, 
alle impressioni sui roghi e 
le distruzioni, ripiegando 
subito sulla < latalita > del 
caso senza il minimo accen-
no ad una spiegazione, sen-
za il minimo siorzo di in-
terpretazione alia quale la 
scena di cui erano testimo-
ni li sollecitava per tanti e 
diversi motivi. E con chi 
hanno parlato gli inviati 
dei giornali borghesi? Con 
nessuno o quasi-

Eppure la gente nell'Ir-
landa del Nord parla facil-
mente. Si ferma a chiacchie-
rare volentieri per la stra-
da. Viene ad incontrarvi 
sorridendo se fissate un ap-
puntamento anche a tarda 
ora. Se non altro, da uno 
stretto punto di vista < pro
fessional », la visita in Ir
landa e un'occasione niente 
affatto trascurabile per un 
giornalista che voglia fare 
il suo dovere. Ma bisogna 
averne la voglia e la dispo-
nibilita. 

Chi ha tolto (e perche) 
il desiderio e la liberta agli 

inviati italiani che avreb-
bero potuto e dovuto spie-
gare al pubblico italiano la 
condizione delle popolazioni 
cattoliche nell'Irlanda del 
Nord ma non 1'hanno fat
to? I padroni del vapore e 
le « mend » redazionali a-
vevano deciso il contrario. 
Neppure il fatto che 1'ago-
sto e una < stagione mor-
ta > ha potuto convincerli, 
da un cinico punto di vista 
giornalistico, a pubblicare 
di piii, a dare maggior spa-
zio ad una storia originate. 

L'ordine di scuderia era 
di scrivere il meno possi
bile su una faccenda che, 
a guardarci dentro un po' 
meglio, diventava fastidio
sa per i portavoce del pa-
dronato nc=trano. II catto-
lico che si rivela il «ne
gro > della situazione, nel-
l'« Alabama inglese », sot-
tintende uno stato di cose 
pericoloso. L'analogia con 
altre situazioni e troppo 
forte. II conflitto e lo stes-
so. E fa paura riconoscerlo. 

La lotta di classe. quan-
do si sono vagliate le par-
ticoJarita in cui si man ife-
sta localmente, e la mede-
sima in tutti i paesi dove la 
forza-lavoro vende la sua 
merce umana e chi la com 
pra vuol pagare il prezzo 
piii basso con la persuasio-
ne e con l'autoritarismo e, 
quando questi non bastano, 
con la repressione polizie-
sca e l'intimidazione fasci-
sta. E' una vecchia storia. 
Ma non appena torna a gal-
la, la stampa del padronato 
italiano volta la faccia dal 
1'altra parte. Inventa ma-
gari una sua diversa * sto
ria » e cerca di sfruttarla 
fino in fondo per masche-
rare il silenzio su quella 
autentica notizia, tanto piii 
rilevante e istruttiva, che 
ha appena abbandonato. I 
giornali perdono, volutamen-
te, un'occasione. Non gli in-
teressano piu gli scoops, i 
documenti o le interviste. 
Fanno di tutto per metter-
ci una pietra sopra. Ma non 
vile chiudere gli occhi: 
l'lrlanda, che lo si voglia o 
no, e qui in mezzo a noi. 

Antonio Bronda 

Con un v«zzo da grande 
d!v« ermal sntrata nel 
numero dellt «intramon-
tabill». Brlgltt* Bardot 
pota, vettita da cavalle-
rlzra, per una sfllata di 
moda del grande sarto 
parigino Jean Bouquin 
(fra I'altro autort dei co-
stumi dl • Hair», primo 
spettacolo di varieta dl 
maggior success in que
sti me*l). BriglHe, con 
quetta tftleta vuole forte 
anche riaffermare di ei-
ser* ancora giovane: la 
sue carriera initio infattl, 
a 17 anni, proprio come 
modtlla. 

I ' un etampio il ararito wttese die sceglie le ottivito domesticae? 

L'Uomo di casa (UclxJ 
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e il lavoro della donna 
Un caso-limite che rasenta la provocazione — In Francia due miliardi di ore in piu di tutte le attivita lavo-
rative per le mansioni casalinghe — II matriarcato americano senza potere — La truffa dei mestieri « fem-

minili » — Le italiane respinte al focolare — L'uomo e la donna vittime dello $te$*o sfruttamento 

RITORNA MODELLA 

Documentata denuncia della RDT 

BONN PREPARA LA GUERRA BI0L06ICA 
La Germania occidentale produce e immagazzina armi chimiche e batteriologiche e di distruzione in massa 

Morto o Vienna 
I'economista 
Imre Vojdo 

BUDAPEST. 30 
(c. b.) — Imre Vajda, eco-

nomista di fama mondiale. e de-
ceduto otfgi. all'eta di 69 anni, 
a Vienna dove si trovava per 
un ciclo di conferenze su pro 
blemi economici. Era Presiden-
te dell'Associazione detfli eco-
nomisU un^hpresi P nejili ultimi 
anni a\cva notovolmente contn-
buito alia claborazione del nuo-
vo meccanismo economico. 

Sm da giovane Vaja aveva 
preso parte attivamente alle 
lotte del nwvimento operaio un-
«herese ed internazionale. Nel 
1919. airepoca della Repubblica 
dei Consigli di Beta Kun rico-
prl la carica di ultlciale nel-
l'esercito rosso. In seguito alia 
caduta della Repubblica fu co-
stretto ad emi/(rare e negii 
arnii '30 fu uno dei dirigenti 
del Partite comunista auMriaco. 
Dopo la uberazione deU'Un^he-
ria, rientrato in petrta, fu no
minate presidente dellUfflcki 
di pianifloaxione proprio nel mo-
mento In oui ii affrontave la 
ricoftruiiene del paeae. Nel 
1900, nel periodo del culto del
ta peraonalita, fu arvettato in 
beat a fal«e accuse e oel 1966 
W M pet ritWBtaM 

BERLINO. 30. 
Mentre permangono vivissjmi 

lallarme e la indignazione 
deH'opmione pubblica europea 
e mondiale. suscitati dalle 
gravi nvelazioni circa i piani 
preparati dalla NATO per la 
guerra chimica e biologica nel-
l'Europa centrale e orientale, 
il governo della RDT. in una 
nota al ministero degli esteri 
della RFT. protesta vigorosa-
mente contro la messa a pun
to, la produzione e la disloca-
zione nella Germania occiden
tale di armi batteriologiche e 
chimiche. Nella nota. che con-
tiene altresi una decisa pro-
testa contro il sostegno dichia-
rato della RFT all'uso di so-
stanze tossiche ad opera degli 
USA nel Vietnam e una netta 
condanna della intenzione di 
Bonn di non sottosenvere il 
trattato di non proliferazione 
delle armi nucleari. vengono 
citati fatti che comprovano la 
produzione delle armi di di
struzione in massa nella Ger
mania occidentale, 

Su commissione e sotto la 
direzione del ministero della 
Difesa della RFT. t\ dice nel
la nota, oltre 80 istituti si oc-
cupano della metsa a punto di 
armi chimiche e batteriolc£i-
che eftremamente pericolote. 

Inoltre. conformemente ad 
us aceordo stipulate ooo II f > queete «rml di distruikNM In 

verno di Bonn gli Stati Uniti 
dislocano sul territorio della 
Germania Occidentale armi di 
distruzione in massa: atomi-
che, biologiche e chimiche. 

Nella nota si ricorda che 
simili azioni del governo della 
RFT costituiscono una bruta-
le violazione degli accordi al-
leati del dopo guerra e del 
protocollo di Ginevra del 1925 
suirinterdizione dell'uso di ar
mi di distruzione in massa. 

< La politica di Bonn a tale 
riguardo — nleva la nota — 
suscita un allarme ancora 
maggiore in quanto il governo 
della RFT c l'unico in Europa 
a tentare di mutare lo status 
quo e di nvedere le frontiere 
delineate a seguito della se
conds guerra mondiale >. 

c Riconoscendj la propria 
responsabilita nazionale ed in 
piena conformita eon le nor-
me di diritto internazionale 
vigenti — sottolinea la nota — 
il governo della RDT chiede 
al governo della RFT: 1) la 
firma immediata ed incondi-
zionata del trattato di non 
proliferazione delle armi nu
cleari; 2) I'allontanamento del
le armi batteriologiche e chi
miche dislocate sul territorio 
della Germania Occidentale; 
la cessaxione della messa a 
punto e della produzione dl 

massa nella Germania Occi
dentale. nwiche nelle filiali 
ail'estero; 3) la rigorosa osser-
vanza del protocollo di Gine
vra del 1925 ed in particolare 
la cessazione immediata del 
sostegno della guerra chimica 
condotta dagli Stati Uniti nel 
Vietnam; 4) l'appoggio alia 

idea di concludere una con-
venzione internazionale sulla 
interdizione totale della mes
sa a punto. della produzione 
e della dislocazione delle ar
mi batteriologiche e chimiche 
al fine di liberare per sempre 
1'umanita da questo ternbile 
mezzo di distruzione di massa*. 

Giappone 

Rivendicoto il ritiro delle 
armi biologiche do Okinawa 
Richiesta ufficiale avanzata dal presidente del 
Consiglio di amministrazione della regione 

TOKIO, 30. 
D presidente del consiglio di 

ammiiustrazione delle isole Ryu-
kyu. Tiobyo Yaja. ha chiesto 
I'allontanamento da Okinawa 
delle armi chimiche e batterio
logiche americane. La richiesta, 
sostenuta dall'uttera popolazione 
di Okinawa, e state ribadita da 
Yara nel corso dei suo inooo-
tro con il miniatro americano 
Stanley Rexor durante la sua vi
sita di iapnione ad Okinawa. 

In rlsaosU a questa rlnmaets, 

Rezor ha detto soltanto che tl 
governo degu Stati Uniti ha 
deciso in linea di principio di 
allontenare le armi chimiche 
da Okinawa, tuttavia non ha co-
municato quando gli USA to-
tendono farlo. 

Rezor ha reepinto in sostan
za la richiesta degli abitanti 
dell'iaola di allontanare i bom-
bardied strategid tB-«» da 
Okinawa, affermando die c que
sti verranno allontanati quando 

troppo, le altre per chi le at 
lascia abbrutire in compiti rt-
masti a un Iwello prtmittvo... 
Societa m cui le donne sosjo 
relegate m pen/erie - pmeeei. 
mentre gli uomtni si atnntae-
sano in uffic\<aserme!» Con
clude I'mvetttva con altre pro-
paste, valtde per «tutti •, 
uomtni e donne: « soltanto una 
rtduzione del tempo necesso-
no ai lavon di casa (non rt-
solvibile tndtviduaimente nep
pure con tutti t possibdi elet-
trodomestici n dr.) e una ri-
duzione della giarnata lavora-
turn per « tutti • possono con-
sentire Varmontco insenmento 
nel mondo dell'attivita pro-
duttiva di un potential* /ens-
mimle fino ad ogggi trascu
rato. sperperato, degradato». 

Quindi mente U.d c. (Uomo 
di casa) per rovesciare d pro-
verbio castigliano • La donna 
deve restare in casa, con ta 
gamba rotta» e annullare U 
« desttno » di casalinga (D d,c.) 
Rune Liljekvist perdoni se non 
e additato ad esempio. ma og-
pi e tempo di sciopliere i no
di strutturali che in modi dt-
verst incatenano lui e lei, 
I'uomo e la donna, alio stes-
so sfruttamento, 

Luis* Melograni 

Un articolo 

di Karjalainen 

Lo Finlondio 
per la conferenze 

sulla sicurezza 
europea 

c E* felice di fare I'uomo di casa a — afferma an noto rotocalco, pubblicasd* 
questa settimana le foto di Rune Liljekvist, svedese quarantenne. mentre r i f i I 
letti, cucina e custodisce la figlia. Si asgiunge che tre anni fa lui e la moflla, 
fatti i conti, constatarono che lei guadagnava di piu e che quindi noa le conveniva 
rinunciare al lavoro. Rinuncio Rune, che si sostitui a Vila nel tradizionale ruolo 
femminile e do allora ne scrive su un giornale, dhertendo molto lettori e lettrici. 
II calcolo fatto dai due coniugi svedesi ~ e trattato con divertito distacco dal set-
timanale nostrano — rovescia quello considerato normale nelle nostre societa: 
l uomo guadagna di piii. la 
donna guadagna di meno, 
quindi e la moglie che owia
mente si relega tra le mura 
domestiche a fare quello che 
deve essere fatto. 

Discorso tanto antico e tan-
to «logico » che non ci si sof-
ferma neppure a trarne le con-
seguenze piii evidenti: uno, che 
di sohto e il lavoro femmini-
le ad essere pagato meno; due, 
che e il condizwnamento eco
nomico a forzare il desttno del
la donna in casa; tre, che la-
vare, spolverare, stirare, cud-
nare ecc. sono verbi (e dove* 
ri) contugati come corollario 
solo per la Moglie e Madre. 
Fa eccezione tl « prot'ocatore » 
Rune Ltljekvtst. Ma e da addi-
tare come esempio. con una 
tmpennata femnunistica d'an-
tico stampo. o da strumenta-
lizzarlo come spunto per un 
discorso piu ampio? 

Fvelyne Sullerot, sociologa 
francese, fa un'osservazione po-
lemica. «Non tutte le donne 
desiderano lavorare. o che le 
proprie figlie lavormo. Cib no
nostante e molto importante 
che ovunque si levmo voci 
femmmilt per domandare non 
tanto leggi protettive per la 
donna, non lusmghe od omag-
gi, ma ptii istruzione, piii po-
stt di lavoro, piu responsabi
lita. Che io sappta non si e 
mai sentito da parte maschi-
le un coro che reclami il dint-
to di stare a cosa... GH uomt
ni non cftiedono di scambtare 
i ruolt, nd di modtficare i 
modelh quali sono stati tra-
mandati; poiche il loro model-
lo li valorizsa aid umana-
mente ». 

he donne chledono invece di 
modificare il proprio, ma una 
delle ragwni economiche che 
le tnchioda e data da queste 
cifre: in Francia (e in Italia 
tl conio e analogo) le attivita 
domestiche non remunerate 
occupano ogni anno due mi
liardi di ore in piu delle attivi
ta professtonali remunerate dt 
tutti i francesi che lavorano. 
uomini e donne. Un colossale 
servizio pubblico svolto gratui-
tamente e parcellizzato in mi-
Itont di famiglie, che lo Sta
to borghese ha interesse a per-
petuare, sia per risparmiare 
sulle spalle altrui, sia per ca-
muffare sotto il profilo idea-
logico della « madre al foco
lare » la sua scelta dl uttltz-
zare la manodopera femmt-
mle se, quando, come, dove 
gli fa comodo. 

Arriviamo allora al nodo: 
perche il dirttto al lavoro 
della donna nei paesi capita-
listici si scontra con un mu-
ro di ostacolt, di diffidenze, 
di pregiudizt, e si arena a 
fasi alterne? Evelyne Sullerot 
(«La donna e il lavoro» — 
ed. Etas Kompass) rtcerca una 
risposta con un libro scritto 
ne contro git uomini ne con
tro le « false emancipate », ma 
«a favore» delle masse fern-
mimli costrette al «sacrift-
cto » e private di ogni liberta 
dt scelta. « Un rapporfo certo 
esiste tra il tasso delle don
ne atttve e il pieno impiego 
maschtle » — vi si afferma do
po un'analtsi comparative tra 
i vari Paest; ciod, quando esi-
stono disoccupati si fa viru-
lento il vecchio pregiudtzio del
le (t donne che voghono portar 
via il posto agli uomini». Il 
pieno impiego e quindi una 
condizione che diventa obiettt 
HO di lotta, perche le donne 
siano considerate manodopera 
a tutti gli effettl e non solo 
«d'appoggin, un volano di 
sicurezza sul mercato del la
voro a. 

L'ltnlin e tipira da questo 
punto di vista: il rapporto del 
CNEL di luglio segnala che 
tra il '59 e tl '68 Voccupaeio 
ne totale femminile e dimt 
nuita di un milione 136 000 
unitd (meno 18,2 sul totale del
le forze femminili attive). Vie
ne sottoltneato che questa fe-
roce diminuzione — avvenuta 
mentre, al contrario, in altri 
Paesi si nota un lieve aumen-
to —> e contemporanea a quel 
la delle forze maschili. Uomi
ni disoccupati in piii, dunque, 
ma anche dtsoccupate per ol 
tre un milione, che non figu 
rano tali perche il loro for 
zato ritorno indietro non si 
traduce «in una offerta di la
voro non utilizzata ». Si rasse-
gnano, insomma, vista la con-
giuntura, a non fare altri ten-
tat ivi, e ctoi — come dice 
non a caso il rapporto — no 
non costttuire la maggiore fon-
te di offerta " aggiuntiva " ». Il 
CNEL afferma mftne che l'e-
sodo agricolo non basta a 
spiegare il fenomeno, per il 
quale esistono motivi sia di 

carattere economico — ad esem
pio, la mancama di occasio-
ni di lavoro o di preparatio
ns professionale — sia di ti-
po infrastrutturale — comunl-
cationi, asiU nido ecc, — sia 
anche di tipo sociologtco e di 
costume. 

Sono tutti elementi noti, al 
centro della lunga bottaglia 
delle matte femminili, che la 
Sullerot pasta a un vaglio tpie-
tato, anche te necettariamente 

frettoloso. E mette in luce un 
principio fondamentale; quan
do Lentn dichiarava I'tnseri-
mento della donna nella vita 
produtttva una necessitd «po-
littca assoluta ». poneta le pre-
messe per I'ascesa « costante » 
e ctamorosa dc2/e donne $o-
viettche nella cultura, nel la
voro, nel contesto soctale. 
Questo principio e stato fatto 

proprio dall'Inghilterra «soi-
tanto » durante la guerra, con 
la mobilttazione femminile or-
ganizzata: anche negli altri pae
si capitalistici «in quel perio
do* ha avuto un balzo in 
avanti il lavoro delle donne. 

E adesso? Nelle societa di 
capttalismo maturo, le donne 
sono diventate sempre piii mar-
ginali dal punto di vista eco
nomico. Perfino il presunto 
matriarcato delle americane 
— irride la Sullerot — che 
matriarcato e se non ha « po
tere »? Ecco allora demtstifi-
cati, attraverso la storia, i fal
si ideali e i truccht inventa-
ti dal capitaltsmo per asservt-
re le donne al sistcma. Per 
esempio. il ruolo della Madre 
esclusiva educatrice dei figli 
(sorto nell'800 e ribadito da 
un uso dtstorto della psicoa-
nalisi) che si lega all'indu-
strtalizzazione e al passaggio 
agli uomini di /un2ioni pro-
duttive prima in mono alle 
donne. E i mestieri «femmi
nili »? Sono cosi mutevoli nel 
tempo da far dire a Alessan-
dro Dumas padre che una ra-
gazza navrebbe perso la sua 
femminilita a metter piede in 
un ufficio » e a Remington di 
considerarsi il benefattore del
le ragazze per avere inventato 
la macchina da scrivere. Le 
pressioni « del bel corpo e del 
buon cuore p, nunve rispetto 
a un passato di dure funzio-
ni produtttve. sembrano forza
re un desttno da « terziarie » 
Salvo a vedere crescere, quan
do serve, il numero delle me-
tallurgiche (Francia) o a far 
sentire alle centralinlste ame
ricane la minaccia della disoc-

cupazione con I'arrivo dei com
puters. 

Ancora imbrogll, ideologici 
e pratici: la qualifica inferio-
re per far passare, malgrado 
le leggi, la disparita salaria-
le; il lavoro a domicilio; il 
«part-time» o addirtttura il 
volontariato delle donne ame
ricane benestanti; la scusa del-
I'assenteismo (spesso pan per 
uomini e donne super sfrutta-
ti); gli studi «a catenaccio »; 
il perpetuarsi di un'ambtgua 
protezione « sessuale » (lavora-
trice uguale a prostituta. era 
lequazione corrcnte alia nasci
ta dell'industria), per relegare 
la donna a casa, pregiudizio 
che cade appena vi e biso-
gno di lei fuori. 

II risultato globale non e 
certo edificante. Dice la Sul
lerot: a Societa che mobtltta-
no gli uomini alia produzione 
e affidano i bambini e gli ado-
lescenti alle donne. Societh 
in cui tutto b pensato in fun-
zione di un livello dl vita piu 
alto, ma niente o quasi nien
te in funztone dell'organizzazio-
ne del tempo e del modo in 
cut si vive. Societa in cui 
uomini e donne lavorano trop
po perche mat utilizzati: gli 
xmi perche gli si domanda 

MOSCA. 30 
La Kinlandu proponendo di 

convocare una conferer.za sul
le question) della sicurezza eu
ropea e offrendo l propri ser-
viqi per l'orfianuzazione della 
conferenza stessa, si pone lo 
scopo di accelerare il processo 
per la soluzione del problema 
della sicure/.za in Europa. Cost 
e detto in un articolo del mi-
nistro deglj esteri flnlandete 
Karjalainen scritto per la n-
vista sovietica «Vita interna
zionale >. 11 mimstro -"Ttfiunge 
di ritenere * irragionevole pren 
dere sin d'ora, prima dell'ini-
zio della conferenza. posiziom 
ritfide sulle questioni suscetti-
bili di divenire oggetto di tfa-
verRenze nel corso della riu-
ninne >. 

Karjalainen prose/iue affer
mando: f Noi ri tenia mo che la 
nostra iniziativa non poasa 
ostacolare qualsivQglia altra for
ma conveniente di preparazione 
della conferenza » e si dice eon-
vinto che < se ci ostineremo a 
tenerci agfirappati alle vecchie 
forme retnve di rapporti. per-
derenio di vista le nuove pea-
sibihta potpnnak dello svilup-
po delta cooperazione interna-
rionalev 

Giufio Trevisani - Stefano Canzio 
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