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E' possibile democratizzare 1'informazioni in Italia ? 

II privilegio di 
avere un giornale 

Per stampare un quotidiano occorrono almeno 2-3 miliardi ma la dif-
ficolta non e solo economica, riguarda anche il rapporto con i po-

tenziali lettori — Perche" i Sindacati non hanno loro giornali 

I peaanli sciopcn dei ti-
pografi, pci' di piu coinci
dent! con una fase delicata 
della situazione pohtjca, han
no nchiamato brutalmcnte 
l'attenzione sulle gravi dif-
ficolta in cm versa la stam
ps (|UDti(liann. Attn avvc-
nimenti nchietleranno, nelle 
prossime seltlmane, che la 
diseussione sulla necessila 
di un mutamento di politica 
in questo settore venga n-
pre.s.i e porlata a conclu.sio-
ne: la definizione della que-
slione del ntimero del lune-
di, rinviata a sette-mbrc, ed 
il rinnovo del conLratto dei 
giornalisti con la richiesta 
della settimana corla. 

Questi sviluppi, Luttavia, 
sono solo l'occasione e lo 
stimolo a trovare nuove so-
liuioni. La ensi ha radici 
piii profonde. La sua onl i 
ne sta, tra l'altro, nel fatto 
che in un paese come l'lta-
lia, dove gran parte dei la-
voratori sono orgarizzati nei 
smdacati e >ltre il 90" i del 
ciltadini fa le sue scclle po-
liliche alle elezioni, in un 
p.iese die articola sempre 
pu'i le istanze democratiche, 
ti tto un vasto arco di for-
z( — piii ainpio del 43'r dei 
cittadini eirca che vota PCI, 
PSIUP e PS1 — dispone di 
una parte minima degli or-
g.ini di slampa. I maggion 
strumenti d'informazione so
no nelle mani di gruppi eco-
nomici privali. 

Vlimta, che fa eccezio-
ne per il fatto di unire la 
natura di quotidiano di par-
tilo al earattere popolare, 
non guadagna certo della 
situaz-ione di relativo isola-
mento in cui si trova ri-
spetto agli altri nuotidiani. 
In primo luogo perche e 
continuamente pressata da 
esigenze di informazione non 
interamente soddisfatte nel-
I'attuale situazione. In se-
condo luogo perche spesso 
il suo earattere e preso a 
pretesto per discriminazioni. 

L'Unitd, infatfi, e conside-
rata ancora un'eccezwne nel 
quadro della stampa quoti-
diana, e per di piii un'ecce-
zione che si tende a spiega-
re — anche in gruppi del
la sinistra politica ed ope-
raia — non col suceesso del-
Ja formula della propneta e 
gestione democratiche. ben-
sl con l'eccezionale capaci
ty organizzativa del PCI. Si 
ritiene infatti, in molti am-
bienti, che la formula mi-
gliore per un quotidiano sia 
un relativo disimpegno dalle 
forze politiche e sociali or-
ganizzate con la eonseguen-
te possibility di assumore po-
sizioni ambigue e di annac-
quare i contenuti, se non 
addirittura di assumere po-
sizioni qualunquistiche; ap-
parentemente come « conces-
sionW al lettore, nei fatti 
col preciso scopo di usare 
il giornale come • mediato-
re . delle contraddizioni fra 
spinte sociali e potere ca-
pitalistico sulla societa. 

La dotazione 
di rischio 

E' ovvio, che, fino a che 
prevale questa concezione, 
aiutata talvolta anche da fcr-
ze giornalistiche d'lspirazio-
ne democralica ma convinte 
che esista Ui.'oqgettivita 
astratta delle informazioni e 
quindi un lerreno di generi-
ca indipendenza, magari cor
pora tiva, della funzione del-
1'informazione, sara difficile 
affrontare il problema della 
democratizzazione dell' im-
presa giornalistica. 

La < soglia di accesso » 
nell editoria e, infatti, sem
pre piii alta. Si puo dire che 
la copertura finatuiana an
nua per la pubblicazione di 
un quotidiano a diffusione 
nazionale e passata, negli 
ultiini 10-15 anni, da poche 
centinaia di milioni ad alme
no "-3 miliardi di lire. Pub-
blieazionj settimanali lancia-
te di recente sul mercato so
no pa.tite eon una dotazio
ne di rischio, rapidamenle 
consumable, di 400-500 mi
lioni di lire. Questa « soglia 
di aecesso» tende, inoltrc, ad 
elevarsi sempre di piii ed 
in questo l'aumento del co-
sto della manodopera. che 
puntualmente viene alia n-
balla col rinnovo dei con-
tratti di giornalisti e tipo-
grafi, costituisee solo una 
vanante e forsc nemmeno 
la maggiore. Ad innalzare 
la soglia, e innanzitutto, il 
processo di concentrazione e 
la natura stessa del servi-
zio di informazionc 

Per un quotidiano, in par-
ticolare, la concentrazione e 
la concorrenza de^h alt ri 
me/zi d'informazione signi-
ficano: 1) che il snuolo quo
tidiano non puo fare a mo
no, per sostcnersi, di avere 
dei servizi estesi ,1 tutto il 
terntorio nazionale e d'mi-
pegnarsi in quell'ari'a del la 
voro giornalistico — spe-
oialistico (economia, analisi 
Kxsale e ctilttirale) e dcl-

1'informazione locale, capil-
lare — dove si differentia 
niaggiormente da altri n ic -
m d'informazione, come quel
le televisivo; 2) in parte per 
le esigenze prima dette, in 
parte per niotivi di confron-
to con le altre testate, il 
quotidiano ha bisogno di au-
mentare le pagine e spes
so niimero e qualita del re-
da II ori 

Viene ri.-ollevala, a rego-
1 a ri interv.illi, la questio-
ne della ;,car.-.a diffusione 
della slampa quotidiana in 
Italia. Venn anni fa si tcn-
deva ad .-tlribuire la rc-
sponsabilita aM'elevato anal-
fahetismo; oggi si punla di 
piii sul fattore > indifferen-
za politica», utili/vato, a 
sua volta, per rafforzare 
1'indirizzo eommerc.alc del-
l'editona. Non vi e dubbio 
che l'aumento dei lettori e 
il piii gi'Osso problema da 
affrontare anche nspetto 
alia «soglia di accesso » 
economica. Ma non sono le 
strutture stesse deH'eduo-
ria ad impedirc la diffusio
ne di massa del Riirnale ' 
Ci rifenamo anche ai cosli 
— solo in parte scaricati 
sul prezzo — ma soprattut-
t'o a problemi piii generah, 
quail una tendenziale d/vo-
nrsta della stampa mercan
tile verso i lettori e ai si-
stemi e niezzi di diffusione. 

I compromessi 
dell'editoria 

La dhonesta non provie-
ne dalla tendenziosita, dal-
1'interpretazione politica dei 
fatto (che invtce, secondo 
noi, il lettore ricerca), 
quanto proprio dai compro
messi economici deH'cdilo-
ria. Ad esempio, il tpntalh'O 
di coprire i cosli con introi-
ti pubblicitari fittizi — nel 
maggio scorso si sono visti 
giornali dela sera a Roma 
con una vistosa quanto sur-
reale pubbhcita di concimi, 
di una society che peraltro 
no fa saper niente al pubb!'-
ci) dei suoi sistemi di inter
v e n e srl mercato — e por
ta ad infareire quotidiani a 
non grande diffusione, arti-
fieiosamente mantenuti in 
vita, i quali sono cosi messi 
in grado di non « fare i 
conti » col pubblico r'veden-
do proprio i! loro modo di 
lavorare, la 'oro politica 
La compiacenza verso i 
gruppi economici sostitui-
sce, TieM'economia del gior
nale, la ricerca di un nuovo 
rapporto con l'opinione pub-
bliea e del miglioramento 
dei servizi. 

Organizzativo, economico 
e di politica statale c l'osta-
colo costituito dall'impossi-
bilita di far arrivare il quo
tidiano a tutti gli abbonati, 
ad un'ora decente del matti-
no. Tale impossibility deri-
va: 1) dalla mancanza di 
un orario di chiusura unico 
per tutti, alia sera, il quale 
oltretutto realizzi 1'aspira-
ziono di ogni lavoratore ad 
eliminare il turno di notte; 
2) dall'insufficienza del ser-
vizio postale, il quale non e 
stato finora in grado di re-
capitare i giornali di primo 
mattino e in tutte le zone 
del paese conteinporanea-
mente. a quel basso costo 
che sarebbe possibile me-
diante la creazione di un 
servizio pubblico adeguato 
alle esigenze di alcuni mi
lioni di lettori. 

La « soglia di accesso • si 
eleva, dunque, non solo in 
relazione ai capital! neccs-

sari a coprire le spese edi 
toriali per carta, tipograf.a, 
servi/i amministratu'. e re-
dazionali, ecc, ma in fun
zione della parlicolarn strul-
tura che ha ricevulo il sei-
tore nel suo complesso Le 
organizzazioni sindacali, o 
il movimenlo cooperative, o 
anche le a.s.socia/.ioni degli 
arhgiani o degh esercenli 
— ci riferiamo ad operalori 
sociali che hanno aderonu 
da on milione in su — non 
mancano dunque solo di c.i-
pilali per creare prepri or-
gani d'informazione validi, 
ma sono taghati fuori fe 
debbono ricereare ospilal,-
ta, non sempre coneessa e 
non sempre oneslamenle 
coneessa, prcsso altri canaii 
di informazionc) per un com
plesso di ragioni, che sono 
riassumibili in- ]) sinitturc 
del seltore c 2) politica del-
10 Slalo. 

liniche eccezioni, alcuni 
pcnodici di categoria edili 
dai sindacali. a bassissimo 
co.slo e diffusione per abho 
namenlo (le 100 mila copic 
della Tribuna dci Ferrnnie-
ri: 1c 50 mila di Lollr Aqrn 
rie solo per fare qualche 
esempio) 1" una strada. que-
st'ullima. del tullo victa'i 
ai quotidiani'' Parliamo del 
la possibility di organi di 
associazioni e p.irtiti che, ri-
fiutando in partenza 1'im-
postazione commerciale, li-
mitino le pagine fornendo 
pero un ampio panorama in-
formalivo quotidiano e si 
diffondano pnncipalmente 
attraverso un abbonamento 
annuale a bassissimo costo 
Certo e che anche 1'attua-
zione di un progetto di que
sto genere, per essere effi-
caee. avrebbe bisogno di un 
nnnovamento del sistema 
di reeapito postale 

I.'intervento politico, sta
tale, non 6 slalo rivolto fi
nora a modificare le strut
ture di mercato che « sele-
zionano • le possib'lila di 
disporre di organi di stam
pa, ma a renderle ancora 
piu coagenti II caso dei 
l'agevolazione carta: anziche 
nservarla alia stampa di 
espressione democratica, di 
propneta di partiti e asso
ciazioni, e estesa a tutti e 
nemmeno condizionata dai 
rispelto di una propoi-zione 
massima di inserzioiii pub-
blicitarie sul complesso del 
giornale. Alcuni gruppi im-
prendiloriah pubblici — 
non tutti, ed anche questo 
e tipico dell'inesistente di-
rezione politico parhmenta-
re sul settore — si sono ar-
rogati il diritto di discrimi-
nare, nella distribuzione 
della pubblicita, proprio 
quei giornali di partito che 
rappresentano l'unieo tenta-
tivo di una stampa non di-
rettamente condizionata dai 
centri fmanziari. La colloca-
zione ricercata dalle impre-
se a partecipazione statale e 
proprio la stessa dei gruppi 
economici privati, cioe di 
padroni diretti o indiretti 
(tramite il finanziamento 
pubblicitario) dci giornali. 

11 che e reso non solo pos
sibile ma anche incvitabile 
dall'indirizzo seguito, ten-
dente a trattare il ramo 
editoriale come "n'industria 
ed un merei.'-> da potenzia-
re, agevolandoii., anziche su-
bordinarlo a precisi obiet-
tivi di rispondenza degh 
strumenti d'mformazior.e al
le esigenze delle formazioni 
politiche e sociali attraver
so cui i cittadini interven-
gono nella vita del paese. 

Renzo Stefanelli 
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Viaggio in Giappone, il terzo grande dello sviluppo produttivo mondiale 

La difficile programmazione del futuro - La nuova «eta del Pacifico » • I rap-
porti con i diversi paesi asiatici - II dilemma dell'atomica - Come pesa la di-
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ORVIETO — Le nuove porte del Duomo, opera dello scultore Emillo Greco 

POLEMI 
II vicepresidente del Ccmsigiio Superiore delle Antichita e Belle Art i , prof. Mario Salmi, si e dimesso in segno 
di protesta per I'autorizzazione a collocare Topera dello scultore Emilio Greco coneessa dai ministro del
la P.I. — Ferma presa di posizione di « Italia Nostra » — Favorevole al provvedimento h invece il sen. Anderlini 

La polemica susciLata negli 
ambienti ariistici e cultuiah 
dalla decisione del mimstio 
della P I on Misusl, il quale 
ha — com'e noto — autonz-
zato la collocazione delle nuo
ve porte dei Duomo di Orvie 
to, opera dello scultoie Emi
lio Greco, ha avuto, ien, de-
gli sviluppi clamoiosi In se
gno dl protesta contro il prov
vedimento si e infatti dimes
so dalla sua canca di vicepre
sidente del Consigho Superio
re deli- AntichiLa e Belle Arti. 
il professor Mano Salmi, che 
ha mviato a Misasi un tele-
giamma lorternente cntico 

II piofessor Salmi ncorda 
fra 1'altio di aveie piu volte 
seiilto sui « giavi pioblemi ••) 
concernenti le niKHe poite del 
!a rattediak1 oivietana Ma il 
inmistio non ha tenuio in al 
cun conto 11 pareie del Con 
sigho Supenoie- « A causa dl 
(ale atteggiamento, cultmr.an 
tc nrll'impjouvibo provvedi
mento, lascio •— scrive Mano 

Salmi — profondamente amn-
leqaiato questo consesso (il 
Consigiio Supenoie delle An
tichita e Belle Arti, appunto) 
cm detti decenni di impegna-
to aUnita, conjortalo dai mi-
nistu Snot predecessors e ri-
piendo mm libera azione per 
ditesa patnmomo artistico e 
paestsftco italiano ». 

Analoga 6 la posizione as-
sunta in proposito dall'Asso-
ciazione llalia Nostra, che ha 
diffiibo queslo comunicato-
« La Presidenza di " Italia No
stra " 6 venuta a conoscenza 
della noti/ia clie In quest) 
gioini il Ministro della PI ono 
revole Misasi avrebbe autonz 
zato il collocamento in loco 
delle oinun tnste-mente fanio 
se nuove poile di bronzo per 
il Duomo di Orvieto 

« In questa modo, e per di 
piu in discutibile interpreta-
zione dei propri poterl di ml 
nistio dimissionario, Ton. Mi
sasi h i ntcmito di poter met-
teie la cultuia Ualiana, e non 

soltanto quella italiana, e I cit
tadini MMisibih ai pioblemi 
della difesa dei boni cultural!, 
di fronle al fatto rompiuto. 

« " Italia Nostra " ha gia 
tante voile levato la voce con 
tio la assutda t>retesa di 1m 
porre, ad un monumento com 
piutamen'e defnuto, un'opera 
nuova e di ben diversa sensi-
bihta ed i.spna/.ione. 

« La Presiden/a dell'Asso-
ciazione. richiamandosi :u 
pnncipi univcrsaltnente accei-
tali per la conseiva/aone del 
monumenti. sotioltnea. con la 
propua piotesia. il nchiamo 
all'opinti'tie pubbhea aworso 
sillatla manomissione del 
Uiiomo di Oi viclo )> 

Divei so. invece, il pareie 
del sen Andei i ni, dell l « Si 
mstra mdipencienle », eletio 
nel collemo di Orvieto, che M 
^ dichiarito « pienamen'e con 
sen/iente » con il decielo del 
mimstio Misasi 

SI tr.uteieobe — secondo 11 
pat lainenl.iie — di « aceetta

le o TO il pnncipio che anclie 
il no4io seeolo puo dare un 
suo Higinale eonlnbuto alia 
cresc ta di un'opera d'arte cne 
~ c< me il Duomo di Orvieto 
— non o una perla sohtan.i, 
frutttt deU'opcra di un solo ar-
tista, ma una costruzione del-
l'uon o e della nvilta utnana 
nella sua u ampia dimensio-
ne, ideai malenale e tem
poral » 

«Mario Salmi e Giorgio 
Bass.mi. che a nome dei Con-
sigiic Supenoie deile Belle Ar
ti e a nome di " Italia No 
stta ' si sono tenacemente op 
posti alia deeisione del mini 
Sim non hanno. secondo me, 
tenuto sufticientcmente conto 
di tjucsu element! » 

11 decieto dei Ministro della 
PI e s'ato tinnaio dopo sei 
anni di attese c di polemiche. 
I! veseovo e II presidente del-
l'Opcra del Duomo, aw. Stra-
maccioni. avevano espresso la 
loio a soddisfa/ione )i per Tin-
teuonlo del Mimstio. 

Verso I'Aflantico 
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TOKIO, agosto 
Lo question] che il Giappone 

pone al visilatore che tocca 
con mano la sua vei'Lig.no^a 
ascesa indust *ialc, sono: puo 
una potenza economica resta 
re solo « economica » e qum.h 
* neutrale » -;ul piano strale^i-
co militare? Non siamo invece 
alia vigiha di un rmrmo del 
Giappone, anche addiriLLura 
alomico, allorchc que:;to impe-
ro mdustriale si lancia verso 
la « nuova eta del Pacifico » 

cui area coincide con !a 
sjera di co-prosper\ta degli an
ni '40? Ma nessuno e piu tran-
quilli/zante del vostro mterlo-
cutore giapponese quando 
gli ponete tali quesiti. Nulla e 
negato categoricamente. Ma 
tutto ;1 vostro schema e rove-
sciato. Ogni discorso o dialo-
go inizia e finisce con l'esal-
tare la volonta di pacifica 
espansione economica, e quin
di l'aspirazione irnnunciabile 
alia pace, di un paese gia fe-
rito a morto dalla gucrra, uni
co bersagho al motido dell'a-
tomica di cm il tragieo anni-
versario e stain ncordato. co
me ogni anno, in quest] gioni. 

Prendiamo ad esempio il 
modo come mi nsponde un 
abilo diploma I tco giapponese 
presso 1'Expo 'TO- « Kcco. ve-
de. noi reputiamo che dai 
quindici ai cinquant'anni an
cora il mondo sara dominato 
dalla tecnica. Lo abbiamo com-
preso da tre quinquenni e da 
qui i! nostro sfor/o mdustriale. 
Non vi e pin la vecchia visio-
ne cspansiomstica, ed il fonda-
mento stesso della nostra con
cezione e mutalo proprio per-
cho di verso c il rapporto con 

mondo. Oggi infatti, in que
slo universo dominato dalla 
tecnica. tutti i popoli e in pri-
mo luogo i popoli asiatici so
no interdipendentt Abbiamo 
un grando commercio con la 
Cina — anche se I rapporti 
diretti con i cinesi sono molto 
difficili — e la nostra prima 
/(ma naturale di scambio b 
I'Asia Siamo anche noi per 
uno smembramento dei blnc-
chi esistonti p per la autono
my e la indipendenza dei po 
poli. 

La parola d'ordme doU'Expo 
'7(1. come ha vtsto, b quella 
della pace del rispetto del-
l'uomo e della liber'n dei po-
nnli Non dobbiamo far r i Hi 
rare la tesla per i suceessi 
Abbiamo almeno cinque anni 
dun TI Giappone non ha nia-
lerio prime- petrolio acciaio 
e dove tutto importare Ma 
il paese si avvia verso la Mia 
indipendenza... ». 

L'«eta del 
Pacifico » 

Si ha cosi I'imprpssinnc che 
il Giapponp — dopo i] perindo 
rli « apni'pnrhslatn t> all'nmbra 
ilpgli USA. poi la « fiiga » che 
ch ha fatfo scopriro I'Rui-npa 
p che invano la CftE si sfor-
?a di rpnderc permanenle fri-
soluzinnp comunitaria del Ken-
naio 1S70) — torni al suo pro
prio mondo. l'Asia. Ma Kuar-
dando meglio la nuova « ^ a 
del Pacifico», ci si aceorije 
che essa si basa su un dalo 
gen-politico essenziale: il 
C.iappone e al centro dell'area 
del Pacifico. sulla cui sponda 
occidental si affacciano 
URSS e Cina. fin gii'i all'Asia 
del slid est: a sud ['Australia 
e la Nuova Zelanda. ad est s!i 
Slati Uniti. I'America latina. 

Nel I9fi!). l'ottanta per cento 
delle cspoi'ta?ioni giapponesi c 
av\'enuta in questa zona: e «e 
Sli USA ne hanno assorbito il 
35 per cento del totale. l'Asia 
altrettanto La zona del Pacifi
co potrebbe insomma costitui-
re un'area di « spartizione di 
responsabilita s> tra USA e 
Giappone — gli uni. potenza 
militare. e l'altro economica. 
fl primo ministro Sato pu6 co
si affermare: « Le due grandi 
poten/e che si guardano fac-
cia a faccia da una parte e 
dall'altra del Pacifico Q "he 
si trovano ad essere la pri
ma e la seconda del « mondo 
hbero * slabihrcbbero un -tr 
dine nuo\o fonflato sulla pace 
e la prospenta » 

Non che nianchino lo con-
traddi/ioni tra C.iappone o Sta 
ti I'nitr i monopoli america-
ni comiiiciano a difendersi 
dalla m.tssicci.i esporta/ione 
giapponese (recente embargo 
sui prodolti tessili) e il Giap-
pono guaida inquieto ^i vina 
crisi del dollaro che si riper-
cuoterebbe catastroficatnente 
sulla propria economia. Ne 
d altra p irtc si puo dimentiea-
rc che la inaggioran/a del po 
polo giapponese \ nolo hberar 
si della presen/a milifaie 
amenc.u a (1 Hi basi) e del 
patto co uldetto di .sicnpvza 
Ma nmaae il I alto die il Giap 
pone ricalca ledelmente la 
strategia amoncana \rcrso la 
Corea d( 1 sud, \ erso Formo

sa, e inl'ine sia pure con qual
che attenuazione verso la pe-
nisola indocinese. Non solo. 

II rinnovato patto militare 
con gh Usa. la promessa di 
Washington del ritorno di Oki
nawa nel '72 al Giappone, la 
garan/ia della coj)ertiira ato-
mica americana, mostrano il 
ruolo die gli Stati Unit] ten-
dono ad attribuire al Giappo
ne neH'ambito della loro stra
tegia. ruolo di sostituzione 
della loro propria presen/a at
traverso una sorta di « giap-
ponesizzazione» -— ossia di 
« americanizzazione » per in-
terposta persona — dell'A.sia 
del sud est, dove il Giappone 
e andalo coneentrando il mas 
simo della sua penetrazione 
economica. Si pensi che il SO 
per cento dei capital! stranie 
ri mvcstiti in Tailandia sono 
giap|)onesi, e che proprio la 
Tailandia potrobbe vedere 
quindi un intcrvento diretto 
di Tokio in difesa dci pro
pri interessi nel caso di « mi 
naccia di sovversione » 

Un miliardo 
di dollar! 

In Indonesia, Malesia, Viet
nam del sud. Birmania. Sin
gapore, Ceylon, i giapponesi 
hanno creato acciaienc, raf-
finerie di petrolio, calene di 
monlaggio di auto, dighe ldro-
elettriche. ecc. L'ingranaggio 
non c quello classico? Si e 
sporlano i capitali, s' inslalla-
no le fabbriche, poi si danno 
le armi perche «l'ordinc9 ven-
ga mantenuto e alia fine si 
in via .. un corpo di spedi/ioiie 
In conclusione. se il Giappo
ne ha esportato nel 1%8 un 
miliardo di dollari nel sud 
est asiatico, non lo ha falto 
di certo per beneficenva. 

ConLemporaneanientc, viene 
compuito uno sfoivo massic-
cio per porre nparo al « tal-
lone d'Achilte » del Giappone, 
rassenza di materic prime. 
Nel 19fif). il 90 per cenlo nel 
petrolio o sUto importalo dai 
vieino Oriente. Ma « e un 
rischio enorme » a causa del
la situazione. e allora il Giap
pone cerca nuovi fornitori MI 
Asia e in Africa ofl'rendo con-
tratti perfino trentennali, e 111-
vestendo per lo sfiuttamenlo 
di nuovi poz/.i, pur di conqui-
stare la sicurez/.a prefissasi. e 
cioo la propneta di almeno 
un teivo del suo fahbtsogno 
di petrolio enlro il 1975. 

In questa situa/icme. anche 
se 1'articolo 9 della Costilu-
zione. stilata nel 1P46 da Mc 
Arthur, impedisce il riarmo, 
se il Giappone affeima di vo
ter tener fede ai •• tre pnn
cipi nucleari •» — rifiuto di 
fabbricare, di utili^zare o di 
depositare armi atomiche sul 
terntorio nazionale — la gran
de destra politica ed econo
mica diffonde sempre di piii 
la convinzione che il Giappo
ne non pud assolvere al suo 
ruolo di terza potonza indu
s t r ia l del mondo senza un 
eseroto che sia in grado di 
proteggere le strade vitali at
traverso cui si nfomisce la 
sua economia. II primo mi
nistro Sato, pur sostenendo 
di voter restare fedele ai tre 
pnncipi, ha affermato davanti 
alia Federazione degh indu-
stnali: « lo non penso che nel
la nostra cla industrial un 
armamenlo si completi senza 
atomiche. . ». D'altra parte, b 
nolo che il Giappone non a-
vrebbe la minima difficolta a 
fabbricare 1'atomica, no avreb
be ostacoh finan/.iari allorche 
I'indusLria privala. che delie-
ne il % per cento del patri-
momo mdustriale, fosse d'ac-
cordo. Al tempo stesso, que
sti « animali economici » han
no bisogno di pace non solo 
perch6 la gucrra taglierebbe 
ie linee di nromimento ma 
per un argomento di peso 
ben piu decisivo: il Giappone, 
terribilmenlo stretto nella sua 
fascia di isote. non puo ri-
schiarc un conflitto atomico 
pena la distru/.ioiio. e se gli 
L-VMMuah avversan dispon-
gono di spa/i enormi, il Giap
pone 6 s un bei'saglio unico >̂. 

Inoltre *!a bomba* — b uno 
dogh argomenti della sinistra 
— spa//erehlie via ogni pos
sibile r.iwicinamonlo enn la 
Cma porcho 1'arma atomic.i 
conl ro chi potrebbe essere u-
tili/./.ata se non contro i cine 
si? La Cina. ecco il grande 
nodo Non si puo capire qua
le immensa for/a di equili 
brio e di pace sia la Cina 
popolare nell'Asia se non. Tor 
/e. guardandola da ToUio l.a 
diga contro resp.insiontsmo 
del vx giande Giappono r -,ta MI 
questa terra immen.sa die 
fronteggia le isole giapponesi 
ad o\os.i. Ma vi c qualclio 
co^.i di piu sottil^. Parlando 
con i giapponesi, ci si accor-
ge che so essi ammirano spon-
taneamente un paeso strame-

ro. Tale paese e la Cina; se 
hanno un sentimenln di mfe-
riorita 6 verso la Cina 

Nella concrctc/za disadorna 
di chi non ragiona che in .'i-
I're i giapponesi invidiam) ed 
amano le doti cinesi della a-
stra/.ione e speculazione intel-
lettualc, del pensiero filosofi-
co, della passione politica. Ma 
la Cma e anche un mercato 
di ROfl milioni dj persone .. 
Nel 1SJ69, malgrado to difficol
ta crescent], gli scambi com
mercial] sono sahti a G25 mi
lioni di dollari. II trattato di 
pace, tutlavia, non e mai sti-
to firmato anche a causa — 
dicono i giapponesi — del pa-
gamento delle enormi nparn-
zioni dovute alia Cina Ora il 
riconoscunento di Pechino. che 
implicherebbe anche il rieo-
noscimenlo della sovranita ei-
nese su Formosa, per quan
to comport] una svolla enor
me e prohdbilmente non at-
tuale, non e tutlavia argomen
to di cm non si discula, ed 
anzi esistono in lal senso due 
opposle opiniom all' mterno 
delta slessa borghesui 

COM, per quanto Ni\nn ab-
bia lalto del Giappone il pro
prio allealo previlcgiato in fun
zione anticinese. oscremmo 
dire che 1 giuochi non sono 
falli, o che il Giappone c an
cora alia ricerca di una sua 
politica cslera (la sinistra 
parla di mentalita atiiva) o 
per lo meno vi e qualche spo-
ranza che lo sia, immerso .'•o 
mo c in un grovigho di con 
traddi/aom. Ma non si puo 
guardare a tale problema sen
za porre sulla bilancia it peso 
che avra il mtovo Giappone, 
quello che siamo riuseiti id 
intravvedere almono due vol
te. Una sera, m un caffo di 
giovani, il Doivoko. parlando 
a lungo non s-olo con studen-
ti ma con giowini cjcrai. cm 
si mescnlavano raga/zi cana-
desi, australi am. americani 
Fra un allro universo, che 
spazzava via I'immaginc di un 
popolo che puo essore condot-
to dovunque d."ii capi, nonche 
quelta della terribile solitudi-
ne « delta violenza nasco 
sta nei giapponesi. Un'altra 
volta a Sapporo, nella citta 
piu lontana de] nord. quan 
do abbiamo incrociato un cor 
teo di universitari, mamfe 
stand contro il trattato nip 
po - amencano- giovani e ra-
gazze. molte bandiere rossc o 
una grande bandiera nera, le 
teste protelte dai caschi, la 
bocca coperta da gaive per 
non farsi riconoscere dalla po 
lizia. e per non essere vitti-
me del gas. A Tokio, lc mam 
festazioni gigantesche contro 
il trattato. erano finite at ler-
mine di giugno. Centinaia di 
migliaia di stndenli avevano. 
ancora una volta, tentalo l-i 
grande spaUata al sistema. 

Student! 
e operai 

Dal '60 a! 1970. lo Zangaku-
ren (Confederazione studen-
tesca) — che si c andalo di-
videndo in Ire diversi orienta-
menti e in vari gruppi. come 
quello di « Ksercito rosso » che 
ha dirottato 1'aereo nella Co 
rea del nord -— ha jiortato 
alia lotta milioni di giovani 
« Ma perche, cbiedo ad aim-
ni dirigenti del movimento. 
questo moto viene poi rein 
gbiottito dai sistema e i con-
testatori temerari fmiscono 
eon lo integrarsi, niagart a 
biurando il loro passato. aone-
na finita 1'Universita? v. « Per
che quelli della Umversita so 
no gli anni in cui sanno di 
poler usufruire di tutta la lo 
ro liberta, e percici scalenann 
l'urto con tutta la forza di 
cui sono capaci. Poi, e voro, 
molti enlrano disciphnata-
mente nei luogbi di lavoro. 
Ma I'assallo riprende ogni an
no con maggiore ainpiez/a. 
Se, d'altra parte, la base >li 
massa e sempre nuova, la sua 
dire/.ione c stabile da dieei 
anni t. 

V proble na del Giappone 
non sta dunque nella asseii'a 
di foive molu/ionarie ma nel
la loro disuntone. a comincia-
re dai van giuppi del movi
mento stud.'ntoseo; questo e 
il problem,' che ha ill fronte 
n PC giapaonese, non anco 
i'.i in gr.ido di slabihre <m 
collogamento org.unco con tut
to 1'arco delle foive di sini
stra assieiirundo i na .salda-
tur.i tra una rivo ta studen-
tescn che o un fatto perma 
nente e una rivolta oporaui 
die ancora non M dolmen ma 
die la stretu sollocatnee del
la s.icieta indusinali;;ala 
tende me\ Hahilinente a pro\n 
care 

Maria A. Macciocch? 
Fine - Gii articoh precedenti 

sono stall pubblicnti il 1 
e I'll agosto. 
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