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QUINDI 

« Caro Fortebraccio, ti al-
lego una copia dalla rivl-
sta "Vita e salute" (che 
ho trovato nello studio di 
un professionista cattolico, 
bigotto e reazionario) con 
l'articolo che ho segnato 
Non credl che sia il caso 
di commentarlo? Credimi 
tuo Lettera ftrmata To 
rino ». 

Caro A'V. non per te, no-
turalmentc, ma per i let-
ton preciserb che si trat-
ta di un mensile, appunto 
« Vita e salute », pubblica-
to a Firenze e diffusa, co
me si legge accanto nl ti-
tolo, «per una esistenza 
piu sana e felice ». Diretto-
re del periodico 6 il signor 
Venerando Sincovich, auto-
re, nel n. 242 del febbraio 
scorso, di un articolo inti-
tolato: « Malattie cardiova-
scolari - La chiesa che gua-
risce». Lo scritto si apre 
con questa affermazione: 
«Che l'arteriosclerosi sia 
la malattia del giorno non 
e piu messo in dubbio da 
nessuno La frequenza del-
T arteriosclerosi cerebrale, 
con i suoi numerosi sin-
tomi (vertigmi. perdita 
della memona, cambiamen-
to di tono dell'umore ecc), 
dell'ipertensione. dell'angi-
na pectoris, dell'infarto 
mlocardico, dei colpi apo-
plettici sta 11 a testimo-
niarlo». Fatta questa pre-
messa, sulla cui allarman-
te esattezza siamo tutti 
d'accordo, Vautore da. con-
to di uno studio compiuto 
dal professor G. W. Corn-
stock, dell'Universita di 
Baltimora, sulle cause del 
micidiale malanno: «Ha 
cosl indagato (il prof esso-
re di Baltimora) sulla du-
rezza dell'acqua bevuta dai 
soggetti cardiopatici, sul
le modalita di cucinare 
(cucine elettriche o me-
no), sulla presenza nelle 
loro abitazioni del bagno. 
sugli anni di frequenza 
scolastica, sulle loro abi-
tudini fumatorie (sigarette 
o sigari) e sulle loro abi-
tudini di frequentare la 
chiesa». Ebbene: con suo 
grande stupore lo studioso 
americano ha dovuto con-
cludere che la durezza del
l'acqua bevuta, il tipo di 
combustibile usato per cu
cinare, la presenza di un 
bagno in casa e gli anni 
passati a scuola, non han-
no nessuna o ben scarsa in-
cidenza sutl'insorgere del-
l'arteriosclerosi, mentre vi 
sono strettamente connes-
se le aabitudini fumato
rie* e Vabitudine di fre
quentare la chiesa. • 

Sentite: «Si conferm6 
un'altra volta, come se ce 
ne fosse stato ancora bi-
sogno, che il fumo dl si
gari e di sigarette favori-
sce l'arteriosclerosi cardia-
ca, ma si scoprl per la 
prima volta che questa ma
lattia colpisce di piu colo-
ro che non frequentano as-
siduamente le funzioni re
ligiose. L'indice medio di 
mortalita e per i fedeli 
praticanti di circa la me-
ta di quello delle persone 
che non vanno mai in chie
sa o raramente. Secondo 
Comstock l'indice di morta
lita diminuisce a mano a 
mano che aumenta l'assi-
duita del soggetto alle fun

zioni religiose. Come se 
non bastasse, sembra sta-
tisticamente provato che 
la frequenza della chiesa 
attenui anche Tincidenza 
del cancro. della cirrosi, 
della tubercolosi e di va-
rie affezioni dell'apparato 
circolatorio >> A questo 
punto - scrive giustamen-
te il dnettore dt « Vita e • 
salute » — vicn latto dl do 
mandarst come mat coloro 
che vanno in chiesa posso 
no evitare l'arteriosclerosi. 
Semplwissimo: «Chi ere-
de in Dio e quindi frequen-
ta regolarmente la chiesa 
affronta le difficolta del
la vita con piu forza d'anl-
mo e con minorl traumi 
psichici, non solo, ma la 
stessa rlcerca del succes-
so 6 fatta senza affanno e 
senza sacrificarle tutto » c 
la controprova, conclude • 
su questo punto il nostro 
autore. si ha considerando 
il fatto che « ai nostrl tem
pi l'incidenza delle malat
tie arteriosclerotiche e in 
continuo aumento mentre 
l'abitudine di frequentare , 
la chiesa e sempre meno 
viva » 

Ecco. caro XY, un esem-
, pw inedito (credo) di quel

lo che Saragat chtamereb-
be « terronsmo clericale ». 
A un primo impulso mi 
verrebbe unicamente vo-
gha di scherzarci sopra, 
ma pot, ripensandoci, pen-
so che valga la pena di 
dire qualche parola non 
del tutto frivola. « Chi ere-
de in Dio e quindi fre-
quenta regolarmente la 
chiesa...». Tutto sta m 
quel « quindi»: un religto-
so pub ben credere che la 
fede in Dio conferisce for-
tezza d'antmo e preservi 
da sconvolgenti traumt psi
chici, ma soltanto un ba-
ciapile pud fare ciecamen-
te tutt'uno tra rehgtone e 
frequenza della chiesa. ad: 
dirittura delle funzioni It-
turqiche. Dunque per evi
tare Vinfarto non basta 
credere in Dio. bisogna an
che, anzi soprattutto. an-
dare a sentire i discorsi del 
cardinale Siri. ingmoc-
chiarsi accanto al profes
sor Gedda, accendere la 
candela, asslstere all'ebolli-
zione del sangue di San 
Gennaro. Se no, ti pren-
dera un colpo e ben ti sta. 
O se per miracolo rtusci-
rai a cavartela, nessuno ft 
risparmiera una « ricerca 
del successo ». affannosa e 
convulsa. Difatti tu li ve-
di questi piissimi democrt-
stiani rifiutare pacatamen-
te le cariche: guarda i Ga- ,. 
va devoti come ingtnoc-
chiatoi. che faccia schifata 
fanno quando si presenta 
loro I'occasione di diventa-
re piu potenti e piii ric-
chi. E il senatore Fanfani, 
che invece di ricercare dal
la mattina alia sera e an
che alia notte il successo, 
dedica molte ore del gior
no alia pittura, non deve 
forse questo suo spintua: 
le equilibrio alia assiduita 
con cui va alia benedizio-
ne? 11 professor Comstock 
e il suo recensore Sinco
vich sono certamente do-
rotei: dietro di loro cam-
peggia. col suo proverbia-
le distacco dalle contese 
iimane, la fiqura mistica 
dell'on Piccoli Ti saluto 
cordialmente. 

LE BUONE RAGIONI 

a Egregio Fortebraccio, lo 
non sono comunista ma 
lo e mio marito, operaio 
metalmeccanico specializ-
zato. che legge sempre i 
suoi scritti e me ne parla 
spesso. E' una brava per
sona ma con lui non e 
sempre facile ragionare da-
to il suo carattere. L'altro 
giomo ho letto sul "Cor-
riere" questa frase che le 
riporto: "Un mese fa, scri
ve I'Economtst. Sindona ha 
preso la residenza in Sviz-
zera, abitera in Svizzera, • 
scrive il giornale, passan-
do vari mesi dell'anno in 
USA, qualcuno in Europa e 
'forse nessun mese in Ita
lia', testuali parole ripor-
tate dal giornale". E que

sto e stato 11 commento 
di mio marito: "Benissi-
mo e se torna blsognereb-
be legarlo e metterlo den-
tro". Io gli ho domanda-
to: "Ma perche?". ma lui 
non mi ha neanche nspo. 
sto. Ho provato a insistere 
e lui niente. Allora io fac-
cio a lei. signor Fortebrac
cio che mi pare una per
sona ragionevole. la stessa 
domanda: "Perch6?" Scu-
si la scnttura e mi creda 
sua LS Milanon. 

Cam Stgnora. percht s\ 
Mi saluti cordialmente suo 
marito, col quale mi pare 
che si possa ragionare be-
nistimo e mi creda viva-
mente suo. 

POVERI PADRONI 

«Caro Fortebraccio. ti 
segnalo questa notizia di 
agenzia, che mi pare assai 
mdicativa per la conferma 
della nota teoria in base 
alia quale i padroni — pro-
pno per questa loro parti-
colarita dingenziale — 
stanno moito peggio degli 
operai Nel caso non lo 
atessi presente, il "Nursing 
Mirror" e una lussuosa n-
vista edita da una associa-
zione degli industrial! bn-
tannici (l'equivalente, al-
l'incirca, della nostra Con-
findustria). Eccoti ora il 
testo dell'agenzia. "Lon-
dra, 18 agoslo (APf • 11 
prof. Ivor Mills dell'Uni 
versila di Cambridge af-
ferma su una pubbltcazio-
ne scientittca che i din 
genii hanno piii proba^lt-
ta dt direTrtare impotenti 
dei loro d'pendenti e per 
qneita • rnqwne sr.no piu 
prnpensi alVadulterio Sen 

• vendo wl 'XursinQ Mirror' 
il prof Mills dice 'Vim 
potenzn t nrirttcolarmente 
probnhile m coloro che so
no sottoposti a forte pres-
sione mentale. come ad 
esempio i direttori, i su-

pen>ison che hanno a che 
fare con molti documenlt, 
coloro che stanno a tavoli-
no per periodi molto lun 
ght Ma Vuomo che & sot-
toposto ad un particolare 
iforzo mentale pub essere 
nsvegliato da circostanze 
particolarmente eccitanti 
Allorche la sua vtta ma-
tnmomale dtviene noiosa 
e abiludtnana, la possibi
lity di una avventura pub 
ndar fede nella propria 
•cinltta mmacciata. Un sen-
so di colpa quando torna 
dalla moglie complelera la 
sua inadeguatteza con lei". 
Cosl. caro Fortebraccio. ha 
parlato il prof Ivor Mills. 
che certamente se ne in-
tende. e a me non resta 
che salutarti cordialmente 
Tuo D S Roma » 

Caro D S . ognt commen 
to sarebbe inutile La mia 
sola prenccupazione e che 
tl prof Mills non sia del 
tutto sicuro della sua lest 
In questo caso gli rivolgo 
un solo atiQiirio con tutto 
il cuore: che il Cielo lo 
ascolti Ti saluto cordial
mente. . . Fortebraccio 

II RIAVVICINAMENTO FRA CINA E GIAPPONE 

LA FINE DELLA GUERRA Pill LUNGA 
Tokio e Pechino normalizzano i loro rapporti dopo quarant'anni di rotture e di conflitti - Dalla occupazione nip-
ponica della Manciuria alia politica del « cordone sanitario » - Perche si sono stretti i tempi di una intesa che 

potrebbe preludere a una fase di collaborazione tra le due grandi potenze asiatiche 
Il primo ministro giappone-

se Tanaka sara accolto do-
mani a Pechino da Ciu En 
lai Dal febbraio scorso. quan
do in quello stesso aeropor 
to arrivo Nixon, sara questo 
11 piu spettacolare evento di-
plomatico che la capitale ci-
nese ci avra offerto. Ci sara 
anche chi pensera e chi so 
sterra che in una visione del
la prospettiva storica l'incon-
tro di domani e — o almeno 
pud essere — perslno piu 1m 
portante dello stesso viaggio 
del presidente americano, per 
quanto sensazionale e spetta
colare questo sia stato. In 
fondo gli Stati Unlti avevano_ 
rotto con la Cina «soltanto» 
22 anni fa; il Giappone si tro-
va pratlcamente in stato di 
rottura, quando non di guer-
ra aperta. con la Cina (con 
la Cina vera, intendiamo. poi-
che gli intrallazzi di Tokio 
con Ciang Kai schek sono sta
ti evidentemente un'altra co 
sa, che con la Cina aveva po 
co o nulla a che fare) da piu 
di quarant'anni. da quando 
cioe i giapponesi nel 1931 oc-
cuparono la Manciuria poi 
trasformata sino al 1945 in 
stato vassallo. 

La guerra fra Cina e Giap
pone e stata parte della se-
conda guerra mondiale e nel
lo stesso tempo qualcosa di 
piu che un semplice momen-
to di quel conflitto, se non al-
tro perche scoppio assai pri
ma che quello cominciasse: 
anche escludendo la spedizio-
ne mancese. essa ebbe inizio 
nel 1936 e duro sino a quando 
rimperialismo nipponico non 
fu messo in ginocchio Sua 
conseguenza fu. d'altronde. 
non la semplice sconfitta de
gli invasori giaoDonesi, ma la 
vittoria della Rivoluzione ci-
nese, zuidata da quei comu-
nisti che degli invasori era-
no stati in Cina i principali 
avversarl. 

Cosl l'ostilita postbellica tra 
Giappone e Cina e stata parte 
della a guerra fredda » e nello 
stesso tempo e stata anche 
qualcosa di piu: per quanto 
subalterno agli Stati Unlti. il 
ruolo del Giappone nel «cor-
done sanitario», che si cer-
c6 di creare dopo il 1949 attor-
no alia Cina popolare. mante-
neva vivo a Tokio. anche se 
mai esplicitamente espresso, 
11 vecchio calcolo di un'ege-
monia giapponese nell'Estre-
mo Oriente se non nell'Asia 
nel suo complesso. Con questa 
riposta speranza. i dirigenti 
di Tokio sono stati a volte nei 
confronti della Cina piu «ame-
ricani » degli stessi americani. 
pur non rinunciando ovvia-
mente a fare con la Cina i lo
ro affari. ogni volta che cio 
era possibile. 

Sono queste le premesse del 
viaggio di Tanaka. Ora. e cer-
to difficile — e non puo esse
re nostro compito di cronisti 
— prevedere quale contribu
te dara alia storia l'incontro 
di domani e quali saranno le 
sue ripercussioni a lunga sca-
denza. Ma il rilievo che da 
ambo le parti si da all'avve-
nimento ci dice che, almeno 
nelle intenzioni. esso e qualco
sa di piu che una pagina nor-
male di diplomazia. 

Che l'enfasl sia particolar-
mente esplicita a Tokio po
trebbe ancora non sorprendere 
Lasciamo pur stare le contin 
genze: il primo ministro giap 
ponese e da poco al suo po 
sto e ha blsogno di un gros-
so successo in politica estera, 
quale sarebbe appunto la rl-
conciliazione con la Cina. 

Questa e tuttavia ancora cro-
naca spicciola Ne hanno in
vece di colpe stonche da far 
si perdonare i giapponesi da-
vanti ai cinesi! Se Brandt ri 
tenne necessarlo buttarsi in 
ginocchio davanti ai resti del 
ghetto di Varsavia, Tanaka 
dovrebbe pensare in cuor suo 
a qualcosa di analogo: si 6 

del res to ventilata a un certo 
momento a Tokio l'ipotesi che 
quel governo facesse «pub 
bliche scuse » alia Cina. 11 che 
— a quanto pare — sarebbe 
in Asia un gesto non meno 
clamoroso di quanto 6 stato 
quello di Brandt in Europa. 
I giapponesi esaltano quindi 
la visita del loro primo ml-

ANGELA DAVIS A LIDICE 

LIDICE — Nel cor so della sua visita in Cecoslovacchia Angela Davis ha reso omaggio alle 
vittime dei nazisti che nel 1942 rasero al suolo il villaggio boemo 

nlstro a Pechino. Ma anche 1 
cinesi ne hanno parlato con 
calore. Ciu En-lai ha auspi-
cato alia vlgilia per 1 due 
paesl «un'amicizia che durl 
generazionl e generazioni». 

Tanta volonta reclproca dl 
incontro ha reso possibile in 
un tempo relativamente bre
ve un viaggio, che poco piu 
dl un anno fa venlva ancora 
anno vera to fra le ipotesl meno 
realistlche. Lo si 6 visto an
che nel modo come esso e 
stato preparato. Contrarla-
mente a quanto accadde con 
Nixon, questa volta si cono-
scono gia quail saranno nella 
sostanza I risultati. Diver-
si giornali lo hanno scritto. I 
giapponesi romperanno I rap
porti con Formosa e 11 anno-
deranno con Pechino, ricono-
scendo la sua sovraniti sulla 
isola. Le pendenze del passa-
to — guerra compresa —sa
ranno liquidate e si aprira una 
pagina nuova. Al momento In 
cui il viaggio sta per comin-
ciare vi sono ancora talune 
incertezze e voci disparate 
circa le formule giuridiche e 
le soluzlonl pratiche con cui 
si arrivera a queste conclusio-
ni. L'accordo esistente sull'es-
senziale — almeno a quanto le 
notizle da entrambe le capita-
II lasciano intravedere — a-
vrebbe tuttavia facilitato una 
serie di compromessl sugli a-
spetti formali deirintesa. ot-
tenuti grazie a uno splrito 
conciliante da entrambe le 
parti. 

' L'approdo a una simile vo
lonta di comprendersi recipro-
camente ha una storia non 
semplice sia in Giappone che 
In Cina. II momento che ha 
fatto precipitare in senso po-
sitivo i rapporti fra i due pae-
si viene di solito fatto risa-
lire alle spettacolari iniziati-
ve di politica estera che Nixon 
prese poco piu di un anno fa. 
In realta i nostri lettori sanno 
come anche quelle fossero una 
risposta a una serie di muta-
menti nei rapporti di forza e 
negli schieramenti mondiall, 
che avevano reso anacronistl-
cl In primo luogo gli scheml 
della politica americana e 
quindi tutta una serie di pun-
ti di riferimento dell'intera 
scena internazionale del dopo-
guerra. Le iniziative di Nixon 
— viaggio a Pechino. viaggio 
a Mosca, aggressione moneta-
ria agli alleati europei e giap
ponese — ebbero tuttavia a 
Tokio • un effetto traumatico 
piu forte che in qualsiasi altro 
paese. Ognuna di esse era a. 
suo modo un colpo per 11 
Giappone. Da allora fu chiaro 
che non sarebbe passato molto 
tempo prima che questi ri-
prendesse in politica estera 
una sua autonomia. di cui 
nessuno saprebbe oggi calco-
lare tutte le conseguenze. 

La revisione della politica 
giapponese e stata ed 6 un 
processo assai difficile. II 
vecchio primo ministro Sato 
che era stato interprete del-
l'orientamento pro-americano 
ad oltranza, ci ha rimesso 
il posto. I cinesi avevano in-
dicato come condizione che 
egli se ne andasse. Non vi 
sono state tuttavia rotture 
spettacolari con Washington. 

LE LINEE DI AZIONE DEI COMUNISTI NEL CAMPO DELLA RICERCA 

SCIENZA, RIFORME E SVILUPPO 
II carattere internazionale della crisi scientifica e la collocazione dell'ltalia nel quadra della economia ca-
pitalistica — Necessita di una riorganizzazione dell'assetto produttivo — Imminenti scadenze di lotta 

Abbiamo gia dato notizia 
del seminano naztonale che 
1'Ufficio di ricerca scientifi
ca del PCI ha organizzato 
nei giorm passati (15. 16 e 
17 settembre). presso la Scuo
la dt parti to a Frattocchie. 
sul tema a Politica della ri
cerca dello Stato e degli enti 
pubbhci». Alcuni dati carat-
terizzanti questa iniziativa e 
la puntualita e tempestivita 
con cui il PCI ripropone, do
po la pausa estiva, l'impel-
iente necessita di uno svilup-
po e di un rilancio nuovo 
della ricerca scientifica ita-
liana, come elemento trainan-
te neH'attuale fase di crisi e 
di nstagno economico. meri-
tano di ritornare sul discor-
so e di indicare, con piu esat^ 
tezza, quali sono le linee di 
azione e di lotta che i comu-
nisti intendono sviluppare nel 
corso dei prossimi mesi. Gio-
vani comunisti. innanzitutto 
Perche questo e un primo 
dato positivo che si puo trar-
re dalle giornate di Frattoc 
chie L'unificazione politico 
culturale dei comunisti che 
operano nel set tore della ri
cerca — che e poi la moti-
vazione vera e urgente sen-
tita da tutto il Partito specie 
dopo il convegno nazionale di 
Ariccia del marzo 1970 — sem
bra aver percorso in questi 
ult'.mi tempi un notevole 
cammino. 

Al seminario — che aveva 
un carattere non pubblico. 
ma di riflessione Interna e 
di dibattito informale — nu-
merose, infatti. erano le nuo-
ve le\e di comnagni che la-
vorano negli enti pubblici e 
neU'apparato statale di ricer
ca. Un dato stimolante e po
sitivo. dicevamo. perche la pre 
senza di queste nuove leve 
Iascia Intrawedere un'azione 
piu diretta e incisiva per la 
molti pi icazione di centrt e dl 
iniziative autonome non solo 
in quei settori in cut le forze 
del movimento operaio e de-
mocratlco sono andate mmg-

giormente distmguendosi (sa-
nita, energetico, chimico, tra-
sporti), ma anche la dove il 
loro intervento si e dimostra-
to finora piu carente (edili-
zia, terntorio, elettronica, ali 
mentazione. agricoltura, pro-
blemi del Mezzogiomo, forma-
zione dei tecnici, ecc) . E 
quanto sia necessario — a 
breve scadenza — esser pre-
senti su tutti questi fronti lo 
ha sottolineato il responsabi-
le stesso dell'Ufficio di ricer
ca scientifica, Giovanni Ber-
linguer, quando ha annuncia-
to a chiusura di seminario 
che il PCI intende promuo-
vere. entro pochi mesi, un 
grande convegno nazionale sul 
tema * Scienza. riforme e svi-
luppo dell'economia ». 

Due proposte 
di discussione 
Un importante appuntamen 

to. quindi, fra cinque o sei 
mesi. ma 1'impegno fin da ora 
di dare continuita d'azione e 
di preparazione ad un'mizia-
tiva che dovra svolgersi su 
un doppio terreno: un'anali-
si settoriale, legata appunto 
ai singoli problemi. da una 
parte, e la trattazione di gros-
si temi generali e di fondo. 
dall'altra. Per quanto ri guar
da questi ultimi, il compa-
gno Berlinguer ha suggerito 
alcuni spunti, soffermandosi 
in particolare su due propo 
ste di discussione: il caratte
re internazionale della crisi 
scientifica e la collocazione 
dell'ltalia nel quadro dell'eco
nomia capitalistica Se Tim-
pressione che la crisi della 
scienza non abbia invest!to 
i paesi socialist! (dove, anzi, 
il settore della ricerca fa re-
glstrare un « crescendo » nel 
pianl dl programmazione eco-
nomica) trova un chiaro e 
Immediate ri scon tro nella di-
versita fondamentale del ruo

lo che la scienza ha in que
sti paesi nspetto a quelli ca-
pitahsti. non altrettanto age 
vole e comprendere le carat-
teristiche di questa crisi al 
l'lnternq dei paesi a regime 
capitalistico. 

Senza sottovalutare gli aspet-
ti ideali che danno connota-
zione e ftsionomia alia crisi 
e le perplessita dei ricerca-
tori sulle finalita della scien
za, sarebbe un grave errore 
— a nostro avviso — fare di 
questi motivi il solo segno 
unificante e comprensivo di 
tutto il fenomeno. A parte 
la Germania occidentale, che 
in fatto di ricerca scientifica 
gode ottima salute, e la Fran-
cia che non sta certo male, 
non sembra legittimo accosta-
re la crisi americana o in-
glese a quella italiana. Negli 
USA e in Inghilterra la crisi 
c di riassetto, di ammoder-
namento e di ristrutturazio-
ne (come, ad esempio, nel 
settore dell'acciaio), mentre 
in Italia e di deterioramen-
to. di liquidazione e di degra-
dazione. II carattere della pro-
duzlone italiana (che fabbrica 
prodotti « maturi n, per i qua
li serve poca ricerca); 11 clien-
telismo; la mancanza patolo-
gica di un quadro generale 
della politica scientifica; la si-
tuazione della gran parte dei 
laboratori che tendono ad as-
sumere un carattere aoccu-
pazionale » (diventando. cosl, 
una sacca di occupazione per 
quei giovani che hanno spe-
so il loro tempo nella pro
spettiva di una carriera scien
tifica) : tutto cid — ci pare 
— fa della crisi italiana qual
cosa di peculiare e difficil 
mente riscontrabile al trove. 

Crisi scientifica. quindi. e 
piu in generale crisi di svi-
luppo Una crisi che va acuen-
dosi secondo la nota « legge » 
che fa di un raffreddore ne
gli Stati Unitl una grave bron-
copolmonlte In Europa. Qual 
e, allora, la collocazione del
l'ltalia? Quale 11 auo ruolo? 

Fondamental mente — questa 
e l'opinione di Berlinguer — 
una posizione intermedia e 
precaria. Le gravi strozzature 
ambientali; la politica di ra-
pina che opera il capitalismo 
nei confronti delle fonti ener-
getiche disponibili. puntando 
piu sui loro «catabolismo» 
che sul loro accrescimento; 
una situazione incerta e sen
za lunghe prospettive nel set-
tore della petrolchimica (con-
correnza dei paesi produtto-
ri di petrolio. che vanno at-
trezzandosi per raffinare il 
prodotto in proprio): tutto 
concorre a formare un qua
dro le cui linee dominant! si 
chiamano: tendenza al sotto-
sviluppo. rovina deH'ambien 
te. dispersione delle risorse 

Un ritardo 
generale 

II compagno Giorgio Napo-
litano ha detto nella sua re-
lazione al seminario. e'e sta 
to un limite da parte nostra 
— dei comunisti. cioe. e del
le forze del movimento ope
raio — ed e stato quello di 
aver dato scarso rilievo, di 
aver sotto valuta to il ruolo 
della ricerca scientifica nella 
realizzazione di una nuova po
litica di sviluppo. Uno svt-
luppo — ha aggiunto — che 
non si configura in termini 
strettamente economici, ma 
ideali e social! sempre piu 
evidenti. Infatti. la situazione 
economica italiana e caratte-
rizzata da un regime disuma-
no di bassi salari e di sfrut-
tamento. di saccheggio della 
agricoltura c del Mezzogior-
no. di consumi non essenzia-
li; da una posizione subalter-
na sul piano europeo e mon
diale. che ha forzato le espor-
tazioni. 

K evldente, quindi, la ne
cessita, — se si vuole Inver-
tlre 11 pericoloso processo dl 
degradazlone oggl in conso — 

di nstrutturare alcuni setto 
ri fondamentali a livelli tec 
nologici piu avanzati per rag 
giungere una competitivita 
maggiormente legata alle ca 
pacita di innovazione che ai 
rapporti di prezzo. I dati di
sponibili, invece, documenta-
no con chiarezza un ritardo 
delle spese della ricerca a tut
ti i livelli e del rinnovo de
gli impianti delFindustria ma
ni fa tturiera. Ad esempio, sem
bra che le spese per la ri
cerca e lo sviluppo dell'anno 
in corso siano aumentate so
lo del 7-8%, contra un au
mento nel *71 del 21G'o nspet
to all'anno precedente. In que
sto quadro va sottolineata la 
importanza fondamentale del
le spinte esercitate dall'ener-
gica lotta dei lavoratori per 
1'introduzione di innovazioni 
tecniche, contro il regime di 
depressione e di sfruttamen 
to e contro la tendenza ad 
un rilancio sulle vecchie basi. 
senza un disegno di rlstrut 
turazione dell'intero assetto 
produttivo italiano. ET eviden 
te la necessita di una lotta. 
per i] potenziamento della ri 
cerca scientifica e tecnologi-
ca; a questo fine e indispen 
sabile un inventario dettaglia-
to delle attivita nazionali in 
questo settore. 

La relazione del compagno 
Bernardo Fantini ha rappre-
sentato questo momento di 
analisi e di studio, da cui 
emerge che la situazione ita
liana non e scontata, che il 
processo in corso e contrad-
dittorio e confuso. ma che 
contiene gli element! per una 
efficace ripresa. I primi scon-
tri. in tan to. sono imminenti: 
I'inizio delle attivita scolastl-
che che si preannunciano cao-
tiche a tutti i livelli e la pre-
sentazione, a novembre, della 
relazione generale del presi
dente del Conslglio nazionale 
delle ricerche sullo stato del
ta ricerca scientifica. 

Giancarlo Angeloni 

In apparenza, anzi. la vecchla 
alleanza resta. Gil america
ni hanno perslno concesso il 
loro beneplaclto alia rlconcllla-
zione con la Cina. Che poteva-
no fare dl diverso? I giappo
nesi si erano gia incammina-
ti per conto loro. 

Essi si sono mossi non so
lo in direzlone della Cina. An
che con 1'URSS hanno Intensl-
ficato contattl, che da tem
po si erano andati svlluppan-
do. Ma la Cina era l'inter-
locutore cui guardavano con 
maggiore interesse, se non al
tro perche e quello verso il 
quale si sente maggiormente 
attratta l'opinione pubblica del 
paese. 11 dialogo e stato quin
di accelerate affinche appro-
dasse al piu presto. 

Anche per la Cina popolare 
11 Giappone era da tempo, 
per necessita storiche e geo-
grafiche. un interlocutore cui 
si guardava con interesse, al 
di la di tutte le vicissitudini 
della politica Interna e inter
nazionale. Va riconoscluto al 
dirigenti di Pechino di aver 
saputo attendere. Essl sape-
vano quanto profitto trovassero 
gli stessi capitalist! giappone
si nello sviluppare I rapporti 
economici, anche quando 
quelli politic! erano pessimi, 
per operare vantagglosamente 
nel vastissimo mercato cine-
se. Ce lo spiegava parecchi 
anni fa il vecchio Cen Yi, il 
defunto ministro degli Esteri, 
che era allora (siamo molto 
prima della «rivoluzione cul
t u r a l ») nel pieno della sua 
attivita; ma aggiungeva anche 
che la Cina non sarebbe sta
ta al gioco giapponese (rap
porti economici si, rapporti 
politici no) perche proprio ne

gli lnteressl economici sapeva 
che vi era la molla per una 
revisione della politica dl To
kio. In realta I legaml si era-
no ugualmente intensifica-
ti, specie neH'ultimo decennlo. 
dopo la rottura con TURSS, 
e 11 Giappone figurava da 
molto tempo nettamente in te
sta a tutti nel commercio e-
stero con la Cina. Ma II do-
saggio e stato sempre abba-
stanza accurate. Esso ha por-
tato 1 suol fruttl quando, do
po le ultimo vlcende interne 
della Cina. tutta Pattivita in
ternazionale di Pechino si e 
fatta piu lntensa. 

SI apre dunque una fase 
duratura dl collaborazione fra 
1 due paesi? La cosa non e 
esclusa. Quelle che domani si 
incontrano sono, sia pure per 
motivi diversi, due grandi po
tenze dell'Asia (l'URSS e una 
potenza europea e asiatica. 
nello stesso tempo). Dai loro 
rapporti molti dipende. Qual
cosa di nuovo potrebbe real-
mente cominciare nella storia 
del continente se fra i due 
Stati si realizzasse un'autentl-
ca intesa, per di piu desti-
nata a durare. Ma e ancora. 
presto per accettare per buo-
ne simili prospettive. Con l'in
contro di domani siamo solo 
a un primo passo. Che cosa 
verra poi. nessuno puo saper-
lo. Vedremo piu tardi quail 
fra le promesse Implicite nel-
l'avvenimento saranno mant#-
nute. Qualunque sviluppo ci 
porti l'awenire, il cambia-
mento che e gia Implicite nel 
viaggio di Tanaka resta co-
munque di singolare signi-
ffcato. 

Giuseppe Boffa 
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