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L'Universale scientifica degli Editor! Riuniti 

Scienze nuove 
e nuova scienza 
I primi due titoli della collana: «Suoni e segni» di Kon-
dratov e «La psicologia e il cosmo» di Lebedev-Gagarin 

Che cosa vuol dire « eto-
logia»? Fino a qualche me-
se, anzi qualche seltimana 
fa, quasi nessuno lo sapeva: 
coloro che hanno fatto il li-
ceo classico e hanno studia-
to il greco arrivavano tut-
t'al piu a intuire che doveva 
trattarsi di uno « studio dci 
costumi», del « comporta-
mento». La recente asse-
gnazione di un Premio No
bel a tre « etologi » ha reso 
il nuovo termine abbastanza 
noto, se non proprio anco* 
ra popolare. Si tratta di 
una nuova scienza, che stu-
dia il comportamento degli 
esseri viventi. Si 6 gia da 
qualche tempo cominciato 
con la diffusionc anche in 
Italia di libri del « Nobel » 
Konrad Lorenz, a sapernc 
qualcosa, a scoprire nuovi 
fenomeni, per esempio la 

,« fissazione » (imprinting), 
come punto di riferimento 
obbligato, delle persone o 
anche degli oggetti che ci 
stanno piu vicini nei primi 
minuti, ore o giorni di vita 
(Lorenz stesso e riuscito a 
farsi considerare come «ma-
dre > da paperini, e da altri 
piccoli di animale). 

La etologia e una delle 
tante nuove scienze che so-
no nate e si sono sviluppate 
nelFultimo quarto di secolo. 
Molto spesso, non si e trat-
tato della scoperta di feno
meni mai prima osservati 
(questo fu il caso, invece, 
della fisica nucleare), bensi 
dello studio da punti di vi
sta e con metodi nuovi di 
fenomeni gia ben noti. II 
linguaggio, ad esempio, e 
un fatto « naturale >, antico 
quanto le piu antiche civil-
ta, anzi ancora di piu: ep-
pure, la linguistica come 
scienza rigorosa, anzi come 
complesso di scienze (se-
miotica, sintattica, semanti-
ca) e un fatto relativamente 
recente. 

• La rivoluzione nei metodi 
dello studio del cfenomeno 
linguaggio» coinvolge ora 
la cultura di base, la scuola. 
Dawero impressionante —• 
non trovo altro termine — 
il successo del corso di lin
guistica per insegnanti or-
ganizzato da Tullio De Mau-
ro a Roma, su invito del 
CIDI (Centro di iniziativa 
democratica degli insegnan
ti) . Ormai, gli insegnanti 
piu attenti e sensibili com-
prendono che questa nuova 
scienza, la linguistica mo-
derna, e uno strumento in-
dispensabile per il lavoro 
quotidiano. Si pud pero re-
stare sgomenti, perche, in 
generate, «nei XX secolo 
gli studiosi sfruttano l'aiuto 
offerto dai numeri e dalle 

. misure esatte », e in parti-
colare la nuova «linguistica 
ricorre sempre piu spesso 
alia statistica ed alia teoria 
dell'informazione, al calcolo 
delle probability ed alia lo-
gica matematica, alia ciber-
netica e alia semiotica ». 

Le « parole 
diff icili» 

Abbiamo citato la frase 
che conclude la breve intro-
duzione del volume del so-
vietico A. Kondratov, SKO-
ni e segni, che gli Editori 
Riuniti hanno pubblicato 
con il numero «uno» ne!-
la loro nuova Universale 
scientifica (traduzione, otti-
ma, di Spiros Aronis; Roma, 
1973, pp. 222, L. 1200). II 
volume comincia con le 
« parole difficili » che ab
biamo sopra citato, ma dis-
sipa ogni Urn ore del let-
tore di non farcela a capire, 
spiegando i fondamenti e i 
primi risultati delle scienze 
nuove che convergono nella 
linguistica, in modo chiaro 
vivace, disinvolto, spesso an
che spiritoso, eppure sem
pre con precisione e rigore. 

Nei primo capitolo, ci so
no offerti elcmenti di se
miotica (scienza dei segni); 
nei secondo, impariamo a 
misurare matematicamente, 
con 1'ausilio del calcolo del
le probabilita, la quantita 
di informazione contenuta, 
per esempio, in una Icttcra 
deH'alfabeto italiana (teo
ria deU'informazione, o in-
formatica). Nei tcrzo capi
tolo, passiamo alia etnolin-
guistica: < Questo c il nome 
di una nuova disciplina 
scientifica, nata dall'incro-
cio delta linguistica, del-
l'etnografia. della storia c 
dello studio delle culture ». 
La lingua ha anche « il mo-
lo di una specie di orologio. 
La vclocita con la quale si 
modificano le parole di una 
lingua pud csscrc usata per 
misurare il tempo »: ed cc-
co un capitolo sulla < glos-
socronologia * («l'orologio 
linjruistico »). 

* C ancora: an capitolo sul 

problema della «lingua 
universale » (« La torre di 
Babele »): un altro su « La 
traduzione automatica », le-
gata alio sviluppo delle cal-
colatrici; l'liltimo capitolo, 
« La linguistica del cosmo », 
affronta il problema della 
comunicazione con esseri in-
telligenti non terrestri. 

11 libro di Kondratov e un 
ottimo rappresentante della 
divulgazionc scientifica so-
vietica. Anzi, il termine 
« divulgazione » e da evit.i-
re; qui si tratta non di 
« volgarizzazione » della cul
tura, ma di cultura nei sen-
so pieno della parola, resa 
accessibile ai lettori non 
specialisti. « Scienza per tut-
ti », ma scienza. La Univer
sale Scientifica, nei 1974, 
presentera parecchi titoli 
tratti dalla coPana sovie-
tica « Scienza per tutt i», 
delle Edizioni Mir (che col-
laborano nella nuova im-
presa con i nostri Editori 
Riuniti). Sapremo che cosa 
e un'altra nuova scienza, la 
«bionica », che si occupa 
di fenomeni naturali (volo 
dei pipistrelli o nuoto dei 
delfini) che suggeriscano 
nuove tecniche artificiali 
(radar, sonar); avremo un 
volumetto sulla relativita, 
e un altro sul tema «nu
mero e pensiero >; avre
mo due titoli di psicologia, 
uno del sovietico Levi sui 
« misteri del cervello », uno 
del nostro Misiti sulla ip-
nosi. 

La macchina 
e l'uomo 

Alia psicologia, piu che 
all'astronautica, va riferito 
il numero « due » della Uni
versale scientifica, che tro-
viamo gia oggi nelle libre-
rie. II titolo e: La psicologia 
e il cosmo, gli autori sono 
un medico sovietico, V. Le-
bedev, e l'ormai leggenda-
rio Juri Gagarin, l'ufficiale 
sovietico che il 12 aprile del 
1961 compi il primo volo 
orbitale attorno al globo, e 
che mori sette anni dopo, il 
27 marzo 1968, nei corso del 
collaudo di un aereo speri-
mentale. 

Si tratta di un saggio di 
importanza dawero storica. 
Nelle 200 pagine o poco piu 
del volume, troviamo l'ap-
passionante racconto della 
preparazione dei primi 
astronauti, al grande balzo, 
al nuovo progresso della 
«intelligenza laica delFuo-
mo » (sono parole di Salva-
tore Quasimodo, nella poe-
sia da lui dedicata all'im-
presa di Gagarin). Una for
te carica umanistica anima 
il saggio di Gagarin e Le-
bedev, e anche quello di 
Kondratov di cui abbiamo 
sopra parlato. * Alcuni spe
cialisti della cibernetica so
no attualmente propensi ad 
ammettere che le possibili
ty delle macchine elettroni-
che sono illimitate: sembra 
anche che questo ottimismo 
sia ben giustificato. Nondi-
meno, nessuna macchina po-
tra mai sostituire intera-
mente Tuomo, in particola-
re nei campo della crea-
zione ». Cosi Kondratov. 

E Gagarin e Lebedev ag-
giungono: «L'uomo possie-
de, rispetto agli apparecchi 
automatic! » (certo indi-
spensabili in astronautica!) 
«un gran numero di van-
taggi... Solo l'uomo sa dare 
forma astratta alle proprie 
percczioni, generalizzare ed 
elaborare nozioni: tutto cio 
gli consente di ricostruire 
immagini ed awenimenti 
del passato ed anche di su-
perare i limit! del presente 
per anticipare gli aweni
menti, facendo cio che si 
chiama predizione deU'avve-
nire. Di fronte a un feno-
meno sconosciuto, l'uomo 
puo analizzarlo, alia luce 
della propria espcrienza, 
dargli una interpretazione 
corretta ed cvitarc eventua-
li conscguenze indeside-
rate ». 

Nella concezione di Gaga
rin e Lebedev, il cosmonau-
ta c il nuovo « uomo del Ri-
nascimento > (Gramsci), un 
uomo completo intellettual-
mente e moralmente. * I co-
smonauti devono studiare 
la matematica e la fisica, 
I'astronomia c la ciberneti
ca, la radiotecnica e 1'clet-
tronica, la meccanica e la 
mctallurgia, la chimica e la 
biologia, la psicologia e la 
fisiologia... il cosmonauta 
devc inoltre dar prova di 
estrema persevcranza e di 
devoziono illimitata alia 
causa che si e prefissa ». Si 
tratta di un modello umano 
direttamente opposto a 
quello dello specialista. In 
verita. alia tendenza alia 
specializzazione, c alia chiu-
sura in essa, sempre per-
duranti e minacciose, si va 
opponendo la contraria ten
denza a una nuova, dialetti-
ca unita della cultura c del 
sapcrc: una nuova scienza, 
che non e somma, ma or-
ganismo di scienze nuove. 

L. Lombardo-Radice 

11 grande paese asiatico di fronte alia crisi energetica 

IL FRAGILE EQUIUBRIO DEL GIAPPONE 
La linea degli alti tassi di crescita, seguita sotto la direzione e nell'interesse del grande capitate, e il rapporto di subordinazione 
agli USA sono all'origine della accentuata instability dell'economia — La dipendenza della macchina industriale dalle forniture di 
petrolio arabo — Gli erronei presupposti della politica del governo di Tanaka — L'analisi e le proposte del partita comunista 

DI RITORNO DAL 
GIAPPONE, dicembra. 

« L'aspetto piu notevole, ca-
ratterizzante la situazione 
economlca interna In questo 
periodo. e che vi affiora in su-
perficie la strettola in cui si 
trova la linea fin qui seguita 
dal capltalismo monopolisti-
co giapponese, e vi si 
manifestano gravi rotture 
in vari campi mentre si 
accentuano le difficolta che 
ne derivano per la vi
ta del paese. La politica deg!i 
alti tassi di crescita, condot-
ta nell'interesse del grande 
capitale. e la coslddetta "col-
laborazione economlca" con 
gli USA — che e In realta 
un rapporto dl subordinazione 
— sono all'origine della ac-
centrata instabilita della eco-
nomia giapponese. 

«II sisiema basato su una 
politica energetica subordina-
ta agli StatI Uniti, e percio 
sull'aumento delle Importazio-
ni di combustibili al piu aito 
saggio del mondo e sulle 
esportazioni di prodottl :na-
nifatturati, si trova dl fron
te a un limite a causa della 
tendenza che si manifesta nei 
paesi produttori dl materia 
prime verso una autonoma 
resistenza alio sperpero del
le loro risorse. e a causa del
la tensione determinata sui 
mercati m o n d i a 1 i della 
energia e delle materie 
prime dalla nuova poli
tica energetica della amml-
nistrazione Nixon, nonche da-
gli sviluppi della crisi mono-
taria ». 

Questa sint&sl del princlpa-
li termini di riferimento, da 
cui conviene muovere osgi 
per intendere quello che suc-
cede in Giappone, e presa 
dalla relazlone generate al 
12. Congresso del PC giappo
nese, che si e tenuto a To-
kio dal 12 al 20 novembre, e 
che ha messo in luce la cre-
scente influenza della a-
zione dei comunlsti fra le 
masse lavoratrici e nell'assie-
me del paese. Questo secon
do aspetto e organicamente 
collegato al primo: si guar-
da con maggiore interesse ai 
comunisti, proprio perche il 
sistema degli zaibatsu — che 
finora sembrava atto ad as-
slcurare un certo tipo di suc
cesso economico — si trova 
di fronte a difficolta e con-
traddizioni senza precedonti, 
da cui non si vede facllmen-
te come potrebbe trarsi a 
salvamento senza sacrificl di 
ordine strutturale. 

Se per due decennl una par
te della stessa classe operaia 
aveva subito rapportl dl su
bordinazione al paternalismo 
padronale, e non era manca-
ta una qualche base di massa 
al regime politico lnstaura-o 
e mantenuto per conto dei 
monopoll dal parti to liberal-
democratico — che tuttavia 
appariva in grado dl asslcura-
re alti livelli di occupatione 
e consumi crescent! — ora 
le cose cominciano a cambia-
re, mentre diventa chiaro che 
il paese e stato porta to a una 
situazione senza uscite per 
l'attuale sistema di potere. e 
che potrebbe essere paga-
ta pesantemente dai lavora-

Grattacieli in costruzione a Tokyo 

tori e dal popolo intero. 
II 22 novembre il - governo 

Tanaka ha diffuso una dichia-
razione ufficiale con cm 
ha preso posizione a favo-
re degli Stati arabi, chieden-
do il ritlro delle truppe Israe-
liane dai territorl arabi or.cu-
pati nei 1967. Lo ha fatto 
dopo una visita di Kissinger, 
che aveva tentato di preve-
nire un tale passo. ma non 
aveva saputo dare ragioni 
sufficienti. 11 Giappone in ogni 
caso ha bisogno di ben altro 
che di assicurazioni genenche 
per tenersi (se cl si passa 
una immasine abusata ma, 
per unavolta, pertinente) in 
orbita: in cinque anni, le jm-
portazioni di petrolio sono an-
mentate del 70 per cento, e 
questo ha permesso di rad-
doppiare la produzione di au-
tovetture, e piu che raddop-
piare le esportazioni nei lo
ro assieme. in particolare per 
gli apparecchi elettronlci e 
per le automobili (tre volte 
tanto). La produttivita iwl-
l*a=sieme deirindustria e au-
mentata nello stesso periodo 
di quasi il 30 per cento (• 
del 200 per cento dal 1950) 
e mentre da un lato ha co-

stituito una condizlone esseo-
ziale al mantenimento deJla 
competitivita delle meroi 
giapponesi sui mercati Inter-
nazionali a onta della crisi 
monetaria, dall'altro lato e di-

-pesa dall'impiego crescente di 
prodotti energetic!. 

II panorama 
internazionale 

Secondo il Nihon • Keizai 
Shimbun del 20 • novembre, 
una riduzione di solo il 10 
per cento degli approvvigio-
namenti di petrolio nei primo 
trimestre 1974 sarebbe suffi-
ciente a ridurre di 2.6 punti 
il saggio di incremento del 
prodotto nazionale lordo u^r 
tale anno, che scenderebbe al 
6,8 per cento Se la stessa ri
duzione delle disponib'.lita 
energetiche fosse protratta fi
no all'estate, l'lncremen^o 
produttivo sarebbe solo riel-
1*1,7 per cento. E* chiaro che 
se la carenza di petrolio fos
se piu accentuata le conse-

guenze potrebbero essere di-
sastrose: l'equilibrio da cui k 
dipesa e dipende la prosperi-
ta giapponese e fragile, e so-
prattutto e di natura dinami-
ca. come lo squalo che non 
puo concedersi riposo, e deve 
nuotare continuamente • per 
assimilare Tossigeno necesia-
rio alia vita. 

Oggi il Giappone gode an
cora di una quasi-piena occu-
pazione. ma quando non po-
tesse continuare a espandere 
la produzione milioni di per
sone resterebbero senza iavo-
ro, il saggio di produttivita 
scenderebbe, - si ridurrsobe 
anche la domanda interna, tii-
venterebbe difficile persino 
pagare le importazionl dl der-
rate alimentari, dato che il 95 
per cento delle riserve del 
paese e costituito da dollari di 
carta, e solo il 5 per cento 
da oro. 

Tanaka non poteva dunq-ie 
arrendersi alle blandizie di 
Kissinger, sebbene si possa 
pensare che egli stesso e 1 
suoi amici nei governo o al 
vertice degli zaibatsu sareb-
bero stati inclini a farlo. e 
trovino sgradevole e preoc-cu-
pante la situazione che ha 

imposto il rifiuto, e un certo l ristabilire nuove condizioni di 

A Savona la Medaglia d'Oro al valor militare 

Una citta partigiana 
Dopo trent'anni, il riconoscimento del grande contributo unitario offerto nella guerra di liberazio-
ne - Una tradizione antifascista che si misuro gia net '27, al processo contro Pertini, Rosselli, Parri 
e gli altri organizzatori deU'espatrio di Turati - La figura di « Gin » Bevilacqua, operaio dellMLYA 

Dal nostro inviato 
SAVONA, dicembre 

Una piccola citta lo e an
che adesso, ma lo era soprat-
tutto allora, nei 1913, quando 
la lotta antifascista comincio 
a chiedere il piu alto prezzo 
di sangue. Aveva appena 46.000 
abitanti la cui vita gravitava 
sul porto e sulle Industrie 
installate tra il capoluogo e 
Vado. Una citta sostanzial-
mente operaia, quindi. e que
sta e la premessa di molte 
cose: del perche ora sia stata 
decorata di Medaglia d'Oro 
per il contributo dato alia Re
sistenza. ma anche del per
che questo riconoscimento sia 
venuto soltanto a dlstanza di 
trent'anni dai fatti. 

Nulla e casuale, naturalmen-
te; nella relazlone alia Com-
mlssione di 2. grado del mi-
nistero della Difesa che deve 
valutare gli elementi per le 
ricompense al valore militare 
e detto che dopo la Li bara
zione — mentre richieste di 
riconoscimenti venivano avan-
zate in varie regioni — «la 
Liguria fu talmente avara in 
materia che. se si esclude la 
citta di Genova. non furono 
inoltrate altre proposte di ri
compense al Valor Militare 
per la Lotta di Li be razione 
a favore di Comuni e Pro
vince e nessuna proposta di 
Medaglia d'Oro al Valor Mi-
Htare a viventi. ma soltanto 
in casi eccezionali, a Ca-
duti». 

Si potrebbe spiegare questo 
rifacendosi alia mitologia di 
riservatezza, di ombrosita, di 
chiusura in se stessi della po-
polazione Hgure. Ma non 
basta. Questa e la citta dove, 
alia notizia del nuovo colpo 
di Stato in Grecia. * por-
tuali, per conto loro, senza in-
tervento ne" di sindacati n6 
di partiti, hanno deciso il 
boicottaggio delle navi gre-
che. L'ontifascismo e dunque 
un abito mentale, fa parte 
della personality popolare. 
Che nella Resistenza questa 
piccola citta abbia avuto 500 
c&duti partlgianl, 249 cadutl 

per rappresaglia, 235 depor-
tati, 65 vittime civili — abbia 
pagato, cioe, in rapporto alia 
popolazione, uno dei piu alti 
se non il piu alto tributo di 
tutte le citta capoluogo — e 
quindi quasi scontato, come 
una logica conseguenza di 
lontane premesse. 

L'antifascismo come costu
me, cioe come fatto naturale 
in questa piccola citta nella 
quale Mussolini — che pure 
vi aveva lavorato — non voile 
mii mettere piede dal mo-
mento in cui divenne capo del 
governo e contro la quale. 
anzi. indirizzo una repressicne 
particolarmente dura. 

C'e nei «Quaderni Griecon 
un rapporto del 17 agosto 1928 
nei quale e scritto: «A Sa
vona la situazione si e fatta 
difficile per l'arrivo di 30 nuo
vi agenti. lo stesso domenica 
ho potuto constatare la diffi
colta di vivere in quel centro 
ed ho dovuto "alzare i tac-
chi" per via straordinaria. Ho 
dato disposizioni preventive e 
difensive atte a salvaguardare 
da eventuali colpi un centro 
cosi importante ». 

I rastrellamenti 
tedeschi 

In realta di colpi Savona 
ne ebbe parecchi, ma la resi
stenza al fascismo continud 
sempre grazie soprattutto al 
mondo operaio che gravitava 
sull'Ilva, la Servettaz, la Bal-
bontin, la Scarpa e Magnano, 
la Brown-Boveri e, successi-
vamente, anche ad opera del 
gruppo di intellettuali che fa. 
ceva capo al Liceo classico 
e ad Bnnio Carando, profes-
sore di filosofia, fucilato in 
Piemonte durante la Resi
stenza, / 

Una continuita nella quale 
— appunto durante la Guerra 
dl Liberazione — doveva farsi 
luce la piu nobile figura della 
Resistenza savonese, Angelo 
Bevilacqua, un operaio del-
l'llva. Nei suol manuall dl 

guerriglia Guevara affermava 
che dopo la trentina gli uo-
mini difficilmente si adattano 
alia guerra partigiana; e vero, 
eppure « Gin » Bevilacqua ave
va circa cinquanta anni quan
do prese la via dei monti dove 
divenne il simbolo della Resi
stenza savonese e dove cadde 
nei novembre del '44. Fu fu
cilato sul monte Oamulera 
assieme a sette giovani paxti-
giani catturati come lui du
rante i violenti rastrellamenti 
che i tedeschi compirono nella 
Liguria occidental per impa-
dronirsi di quella che era di-
ventata — dopo lo sbarco al-
leato nella Prancia meridio-
nale — una immediata re-
trovia. 

La citta aveva cominciato, 
veramente, a collezionare pix>-
cessi col famosissimo «Pro
cesso di Savona». Esso ini-
zio il 9 settembre 1927 ed 
ebbe come imputati «per 
aver ordito e prodotto l'espa-
trio clandestine delFex depu-
tato socialista Pilippo Turati 
(decaduto a causa dell'aven-
tinato), elemento sowersivo 
e pericoloso per 1'ordine pub-
blico: Carlo Rosselli. Ferruc-
cio Parri, Ettore Albini, as-
sociati ai savonesi Sandro 
Pertini. Lorenzo Da Bove, An
gelo Ameglio, Giacomo e Italo 
Oxiiia, Giuseppe BoyancS, 
Francesco Spirito»: processo 
che, per le mitissime pene 
inflitte, si risolse in una ma-
nifestazione di antifascismo. 

«Tu avresti dovuto vivere 
1'ultima sera — scrisse poi 
Rasselli ad un amico —; si 
ritirano i giudici. la folia si 
accalca fino aU'inverosimile: 
student! e operai, amici noti 
e ignoti circondano la gabbia. 
Dava proprio 1'impressione di 
essere la a giudicare i giudi-
catori. II verdetto viene accol-
to con un grido unanime dl 
gioia e con una grande salva 
di applausi. La gabbia 6 pre
sa d'assalto. Dopo un'ora, pol-
ch6 la folia non si muove, 
raggiungemmo il carcere... i 
carabinicri, togllendoci le ma-
nette, cl stringevano le manl ». 

Quella fu anche 1'ultima 

condanna mite. Sedici anni 
dopo. il 27 dicembre 1943, in 
seguito ad un attentato nei 
quale rimase ferito un espo-
nente fascista, un altro tribu-

,nale ordino la fucilazione per 
rappresaglia di sette persone 
che non avevano nulla a che 
vedere col fatto, non fosse 
altro che perche si trovavano 
gia in carcere. 

Le formazioni 
in montagna 

Le fucilazioni per rappre
saglia stavano diventando una 
consuetudine e inoltre. in 
quel sedici anni, molti altri 
savonesi erano stati proces-
sati e condannati; ma 1'accen-
no a quei sette importa per 
un altro aspetto: le vittime 
furono Cristoforo Astengo. 
awocato; Renato Wuillermin, 
awocato; Francesco Calcagno. 
contadino; Carlo Rebagliati. 
falegname; Arturo Giacosa. 
operaio; Aurelio Bolognesi. sol-
dato; Aniello Savaresi, soldato. 
I fascisti non se ne rendevano 
conto, ma i sette riproduce-
vano esattamente le forze so-
ciali. le origini stesse della 
Resistenza: operai, contadini, 
intellettuali. soldati. 

Le montagne della Liguria 
sono brulle. prive di coltiva-
zioni: nei '43 i contadini non 
mangiavano neppure i! pane; 
durante due anni gli alleati 
effettuarono in tutto due Ian-
ci (e uno era per meta di 
fucili modello 91, che non ser-
vivano a nulla in guerra, me-
no che a nulla nella guerri
glia) eppure le formazioni riu-
scirono non solo a soprawive-
re, ma ad operare senza so-
ste anche se, come si 6 visto. 
pagando un prezzo altlssimo, e 
rluscirono a farlo solo per 
quel tessuto di unita che era 
stato intrecciato e che, almeno 
di fronte ai problemi di fondo 
della vita civile della citta, 
non si e mai piu lacerato. 

Kino Marzullo 

grado di distacco dagli Stati 
Uniti. Sarebbe sbagliato por-
re la questione in termini di 
a scelta », e porterebbe ad at-
tribuire a Tanaka e ai libe
ral democratici qualita cne 
molto probabilmente non han
no. Airopposto, proprio il ca-
rattere di necessita che la 
dipendenza dal petrolio arabo 
ha assunto mette alio sco-
perto — e non solo in Giappo
ne — i vizi e le debolezze 
di fondo del sistema, e del 
governo che resprlme; di una 
linea di sviluppo economico 
tirata dalle esportazioni, e ali-
mentata dalle importazioni di 
materie prime, in un quadro 
internazionale in cui il Giap
pone (.come in qualche misura 
anche l'Europa occidentals 
e ben lontano dall'esercitare 
una influenza paragonabile al 
peso economico 

Il discorso non e piu solo 
di petrolio, e d'altra parte lo 
stesso problema degli approv-
vigionamenti petroliferi si 
chiarisce, se lo si colloca nei 
contesto a cui appartiene: la 
possibilita <Ii avere petrolio a 
basso costo — di cui il Giap
pone come i paesi industnali 
dell'occidente ha largamen-
te profittato — non e stata, 
fra il 1955 e il 1970 un dono 
divino, ne del caso, ma la 
conseguenza di un certo siste
ma di rapporti delle forze po-
litiche ed economiche su sea-
la mondiale, i cui poli si col-
locano fuori cosi del Giappo
ne come dell'Europa occiden-
tale. 

Dopo la seconda guerra 
mondiale. diversamente dal
la situazione « classica » ante-
cedente alia prima, le pre-
minenti posizioni di potenza 
nei mondo sono state e sono 
tuttora sostenute da paesi 
largamente autosufficienti in 
risorse, cosi che i piu intensi 
e vitali flussi di scambio so
no apparsi dissociati dal-
l'esercizio del potere politico 
o della forza militare. La po
tenza economica degli Stati 
Uniti e i connessi alti livelli 
di produttivita soprattutto in 
agricoltura hanno avuto l'ef-
fetto di comprimere i prezzi 
dei beni primari esportati dal 
terzo mondo; e d'altra parte 
lo scarso peso della domanda 
sovietica sui mercati interna-
zionali non ha consentito di 
bilanciare tale spinta. In que
sto quadro, le grandi compa-
gnie del cartello petrolifero 
hanno esercitato un controllo 
esciusivo sulla sovrabbondan-
te produzione meriorientale, e 
lo hanno fatto in modo da sco-
raggiare investlmenti in fon-
ti alternative, cosi che attual
mente i giacimenti arabi co-
stituisccno la sola fonte co-
piosa di energia disponibile a 
breve termine per 1'intero 
mondo capitalists. 

Questa condizione esclusiva 
— che consente oggi alle com-
pagme di imporre alti prez
zi — e la conseguenza del 
fatto che I paesi per i quali 
il petrolio e piu vitale, non 
hanno avuto negli scorsi de-
cenni la forza politica di im-
pedire che essa si instauras-
se: 1 governi e i gruppi mo
nopolist! ci del Giappone, non 
diversamente da quelli del
l'Europa occidentale, hanno 
semplicemente profittato del-
1'energia a basso costo, ma-
nifestando gratitudine non ai 
paesi arabi (a cui venivano 
corrisposte retnbuzioni decre-
scenti in termini real!) ben
si alle compagnie americane. 

II punto di svolta, a cui si 
e arrivati In modo piuttosto 
rude in questo ultimo anno 
o poco piu. e segnato bensi 
dal manifestarsi di una diret-
ta domanda USA sul greg-
gio del Medio Oriente, ma in 
misura forsc maggiore dal ri-
torno aggresslvo della indu-
stria degli Stati Unili, sul 
mercati Intemazlonali: dal
la esigenza che negli Sta
ti Uniti ha preso forma, dl 

competitivita per le merci 
americane di fronte a quelle 
giapponesi e dell'Europa oc
cidentale. Gli approvvigiona-
menti e i prezzi petroliferi 
hanno cessato di essere sicu-
ri e stabili come erano sem-
brati, non solo perche i pae
si arabi hanno assunto un at-
teggiamento piu consapevo-
le e militante, ma perche la 
situazione precedente non e 
piu compatibile con le condi
zioni che sono maturate: gli 
americani non vogliono conti
nuare a comprare i prodotti 
giapponesi (o europei) ma vo
gliono vendere i loro e han
no cominciato a farlo negli ul-
timi mesi. Cosi mentre conti-
nuano a tenere gli arabi sot-
to la minaccia armata di 
Israele, provocano essi stessi 
o favoriscono, direttamente o 
indirettamente, il rincaro e la 
carenza di petrolio. 

Misure 
indispensabili 
Tanaka cerca di accattivar-

si gli arabi, perche non pud 
fare diversamente; ma pro
prio perche e costretto a far
lo, non pud piu impedire che 
venga in luce la responsabi-
lita che il suo partito porta 
per la politica cieca condotta 
per tanti anni: cieca perche 
fondata sul presupposto che 
gli americani e vari altri pae
si potessero continuare inde-
finitamente a comprare mer
ci giapponesi, non solo, ma 
potessero essere indefiniti-
tamente disposti a favorire 
la espansione economica del 

. Giappone garantendogli la 
energia a basso costo sulla 
pelle degli arabi. Cieca, an
che piu perche con un livel-
lo degli investimenti che e il 
piu alto del mondo (34,4 per 
cento del reddito nazionale 
nei 1971) non ha nemmeno co

minciato a rafforzare una 
struttura tanto precaria, in 
vista dei tempi meno propizi, 
che oramai sono piu che alle 
porte. 

In questo quadro — a cui si 
riferisce largamente il rap
porto del CC — il 12. Con
gresso del Partito Comunista 
del Giappone ha preso un ri-
llevo Importante (che la stam-
pa giapponese non ha tenta
to di nascondere) come as-
sunzione dl compltl nuovi 
e piu avanzati nella vita po
litica del paese, sull'onda dei 
successi gia - conseguitl c 
avendo In vista la forma-
zione dl un governo dl coali-
zione democratica, alterna
tive al governo liberal-demo-
cratico. II PC propone che ta
le nuovo governo — a cui do-
vrebbero partecipare i socia-
listi, i socialdemocratici e 11 
Komei-to, formazione politica 
di ispirazione buddhista — 
proceda alia creazione di un 
ente pubblico per l'energia, e 
assicuri il controllo democra
tico delle banche (attualmen
te integrate nei gruppi mono
polistic! zaibatsu) come prime 
misure indispensabili per un 
nuovo orientamento degli in
vestimenti in funzione infra-
strutturale e in vista degli in-
teressi generali. 

Una questione 
aperta 

Puo sembrare un obiettivo 
ambizioso se si guarda solo 
ai dati piu ovvi, e si consi-
dera per esempio che anche 
dopo il brillante risultato ot-
tenuto alle elezioni dell'anno 
scorso. il PC ha solo 40 seg-
ei alia Dieta (e i socialise 
118) contro 271 del partito di 
governo. Quesfuitimo ha con-
tinuato a perdere voti e seg-
gi, a partire dai 380 del 196 .̂ 
ma un giornale fra l piu at
tenti alie cose giapponesi, 
l'Economtst, sosteneva in un 
supplements speciale deiio 
scorso marzo, che «se i li-
beraldemocratici si sentisse-
ro dawero minacciati, il la
to piu oscuro della politica 
giapponese potrebbe emerge-
re da dietro l'apparentemente 
convinta conversione alle pro
cedure democratiche dei 27 
anni seguiti alle prime elezio
ni del dopoguerra, nell'apn-
le 1946. Vi sono molte cose 
che il partito al potere po
trebbe essere allora tentato 
di fare in teoria, per sta
re al governo, in aggiunta al 
presente dispendio di somme 
ignote ma enormi per fare 
eleggere i suoi candidati». 

Naturalmente il ricorso a 
tali mezzi rivela una debo-
lezza che diventa sempre piu 
difficile tenere nascosta; ma 
il punto essenziale puo essere 
un altro: dieci mesi fa. l'Eco-
nomist riteneva che il Giappo
ne potesse ancora per qual
che tempo fare a meno di 
«una politica estera che sia 
piu di una politica di esporta
zioni ». Oggi questa afferma-
zione non e piu sostenibile, 
perche il passo di Tanaka 
verso gli Stati arabi. apre 
proprio la questione di una 
politica estera che i liberal-
democratici hanno lasciato 
vuota, e sono anche i me
no preparati a riempire. Essi 
si sono retti per oltre ven-
ti anni sul totale affidamen-
to agli Stati Uniti: ora che 
questo viene meno, si apre 
nella politica giapponese uno 
spazio nuovo. II PC e stato 
pronto a rendersene consape-
vole, e ad assumersi i com-
piti che ne derivano. sebbe
ne non manchi di avvertire la 
complessita di una situazione 
che richiede un impegno ri-
soluto anche al livello della 
analisi e della elaborazione 
teorica. 

Francesco Pistolese 
(Continua) 
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Un romanzo di grande potenza espressiva. La sto
ria di on tormentoso conflitto tra due modi contrari 
di esistenza. Una immensa e incandescente imma-
gine di completezza, di integrazione, di totale pie-
nezza e presenza vitale. Un grande scrittore epico. 
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