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LA CULTURA A MARGHERA 

«Caro Fortebraccio, un , 
gruppo di compagnl della • 
Sezfone di Marghera dc-

' sidera un tuo commento 
all'invlto allegata perve-
nuto glornl fa. Tuo Loren-

-- zo De Facet, per i compagnl ' 
v della Sezione ' del PCI - -
Marghera (Venezla) ». > .• 

Caro De Facci, lasciamt, 
come al soltto e per pri
ma cosa, riportare il do- _ 
cumento allegato alia tua 
lettera. Si tratta di un fo-
glio in testa al quale sta , 
scritto: «Provveditorato 
agli studi - Venezia» e a 
flatico «Assessorato alia 
Istruzione e ai ptoblemi ' 

' della gioventii - Comune 
di Venezm». Al centro, 

. piit in grande. si legge: 
«Centro culturale perma-
nentt - Marghera - pres- • 

,so centro sociale ISSCAL 
• via - Fratelli Bandiera 
158 b». Ed ecco il testo 
che segue: « Marghera • 12 
novembre 1973 - Gentile 
amico, considerando i tur-
bamentl, le convulsion! e 
le inquietudini dell'attua-
le nostra societa, sara una 
autentica pausa ristoratri-
ce ascoltare il prof. G. 
Grillo che alle ore 21 del 
giorno 20 cm. ci parlera 
sul tenia: "L'esaltazione 
delle cose • semplici nella 
poesia di Orazio". La at-
tend tamo ».. . 
- Io non mi nascondo il 
rischio che corro prenden-' 
domela con una iniziativa 
Ih quale, in se, non pub 
che definirsi meritoria: la 
conoscenza della poesia di 
Orazio e infatti raccoman-
dabile a ttttti e non voqlia 
il Cielo che mi si consi-
deri indifferente, o addi-
rittura ostile, alia diffu-
stone della cultura e alia 
elevazione dello - spirito. 
Tanto e vero che appena 
ricevuta la tua lettera. ca
ro De Facci. e letto I'in-
vito " del - Provveditorato 
agli studi di Venezia, mi 

• sono detto: «Oh che buo-
'. na idea. Esaltiamo un po', 
' con Orazio, le buone. sem

plici • cose che abbiamo 
preso ' il deplorevole vizio 
di ntgligere, e soprattutto 
concediamoci «una auten
tica • pausa ristoratrice » 
in mezzo ai «turbamenti. 
convulsioni, inquietudini' 
dell'attuale nostra socie-' 
ta». Un po' di relax, co
me si dice, ci vuole, e se 
si tratta di un relax poe-
tico, ben venga questo ri-
poso, questo « otium » che 

' potra, rinfrancandoci Vani-
mo, riconciliarci con la vi-

-ia e con le sue dolcezze. 
• Ma si da il caso che a 
voi, operai che vivete e 

• lavorate a Marghera, que-
, sta iniziativa abbia pro-

curato piit rabbia che 
, conforto e nella migliore 
> delle ipotesi vi abbia in-
. dotto a un amaro sooghi-
. gno. Perche mai? Ce I'ave--

te. Dio non voglia, con 
Orazio? Disprezzate. cos\ 
non sia, il fascino discreto 

• delle cose semplici e i ra-
, pimenti della natura. che 
• diedero mirabili ali al poe-
• ta di Venosa e gli ispira-

rono inimitabili Odi, in 
tempi in cui, per ta veri-
ta, non e'era ancora Mar
ghera e soprattutto non 
esisteva la Montedison? 

Questo e il punto al qua-
• le il sipnor Provveditore 

agli studi di Venezia non 
ha pensato: che le cose 
semplici, a Marghera, non 

. ci sono, o se ci sono, non 
somioliano affatto a quel
le che Orazio esaltb. A 
Marghera di semplice, di 

'- immedialo, di diretto, non 
e'e che il dramma della 
vostra condizione operaia, 

una condizione tale che e . 
persino rischioso venirvi a 
parlare delle «cose sem
plici» nella poesia di Ora
zio. Con voi bisogna stare 
attend, sicte tutti perma-
lost e ne uvete ben donde: 
nel Petrolchimico, duran
te il 1972. si sono verifi-

' cati circa 800 casi di infor-
, tunto e quasi 3.000 casi di 
i ricorso alia infermeria di 
' fabbrica e nei primi meti 
5 del '73 le cose sono anda-
' te anche peggio: il nume-
' to degli infortunl e stato 
, di circa il 20rl maggiore. 
Da Jiotarsi che questi da-
ti, tratti da statistiche che 

1 non posso riportare per in-
tero se no mi ci votreb-
bero pagine e pagine, si 
riferiscono ai soli dipen-
denti Montedison, mentre 
se si considerassero anche 
le altre impresc le cifre 
surriferitc andrebbero pres-
soche raddoppiate. Ma non 
basta. Un compagno del 
quale non riesco a deci-
Jrare il nome (e me ne di
splace) mi manda una 
«cronistoria della catena 
di intossicazioni» a Porto 
Marghera dal 1971. Si trat
ta d»> quattro pagine fit-
te, con date e cifre con-
trollate una per una: cin
que operai, venti operai. 
sessanta operai. ottantotto 
operai intossicati, e poi 
ancora due. cinque, tren-
tasei, quaranta: un disa-
stro raccapricciante. Alia .-
fine della lista, che si fer-
ma al 21-9-73. il compagno 
che mi scrive ha aggiunto 
di suo pugno: «Dopo que-
sta data si sono verificati 
altri casi di intossicazione. { 
Posso fornirti solo I'elenco 
di quelli che lianno col-
pito lavoratori della Mon- ' 
tefiore». Ed ecco la lista 
spaventosa: dal 24/9 al . 
10/11 di quest'anno (rias-
sumo) 259 operai intossi
cati, sedici giorni, sedici 

'lavoratori al giorno (se 
non erroi nella sola Mon-
tefiore. 

Ora, questa e, delineata 
in modo necessariamente 
incompleto, la situazione 
di Marghera, non delle 
fabbriche di Marghera, ma 
dell'intero centro che e, 
si pub dire, formato esclu-
sivamente dalle sue fab
briche, ed e qui che il si-
gnor Provveditore agli 
Studi di Venezia ha avuto 
la pensata di far parlare 
della esaltazione delle co- • 
se semplici in Orazio, sup- \ 
ponendo che «i turbamen- _ 
ti, le convulsioni e le in' 
quietudini della nostra so- \ 
cieta» trovino una <rpau-r. 
sa ristoratrice J) nella poe- • 
sia e nel sogno. Ma com'6 h 
che alia dotta conferenza, -, 
regolarmente tenuta alia , 
data fissata, non assistet- . 
tero, a quanto mi assicu-. 
rano, piit di died o quin- * 
did persone? E' che i la
voratori di Marghera vo- • 
gliono un'altra cultura: 
quella del' vivere umana-
mente, quella della digni-
ta e del rispetto dell'uo-
mo, quella della sicurez-
za e della pace. E noi, che 
crediamo sinceramente di 
riverire anche la cultura 
accademica ed astratta che 
Lei mostra di preferire, -_ 
signor Provveditore, ci 
permettiamo di suggerirLe 
di far parlare di Orazio a -
lor signori, mentre nd 
confronti del lavoratori di' 
Porto Marghera Lei ha 
ben altro dovere cultura
le, Professore: unirsi a lo- * 
TO, con gli slrumenti che 
il Suo ufficio le fornisce, 
nella lotta per una sode-
ta piit giusta, in cui siano 
finalmente rinli Vegoismo 
e lo sfruttamento. 

GLI STRAVIZI 

* Caro Fortebraccio, ti 
mando in visione e per 
commento questa lettera 
pubblicata sulla ''Gazzet-
ta- del Mezzogiorno" dal 
prof. Sangiorgi, gia titola-
re della cattedra di Iglene 
nell*Universita di Bari. 
Ecco in breve alcuni cen-
ni biografici del Nostro. 
Fascista faziaso e logorroi-
co. durante il ventennio 
spingeva !a sua idiozia lit-
toria sir.o al punto di re-
darguire aspramente que-
gli studenti che in seduta , 
di laurea non indossavano 
la camicia nera. Si gloria-
va pubblicamente di asso-
migliare somaticamente a . 
Mussolini a tal punto che • 
durante i viaggi nessuno 
osava mettere piede nello 
scompartimento dove era • 
seduto. Era uno dei po-
chissimi o forse 1'unico. 
professore che costringeva 
gli studenti ad adottare il 
suo libro di testo. Oggi e 
un anticomunista viscerale 
e democristiano di estre 
ma destra. Tuo Lettera 
firmata - Bari ».. 

Egregio Signore, roglio 
dirle subito che questa 
sua tetlera non mi pwee 
Ha un tono di pettegol^z-
zo astioso. di piccola ven
detta personate, di sfogo 
roncoroto chr mi da mol 
to fastidio. Ma allora di 
ranno i Jetton, e forse di-
ra anche lei. perchfi la 
pubblica? l/i pubbltco 
perche mi accompagna un 
ritaglio della n Gazzetta 
del Meziogiorno» conte-
nente una lettera del 
prof. Sangiorgi, scritta (lo 
immnaino. perche non ri 
e segnata la data) nri 
giorni del colera. Lo scrit
to e in gran parte dedi-
cato agli aspetti sanitari 
dell'epidemia e su questo 
non ho nulla da dire, ne 

^taprei farlo anche se lo 
< jxkessl. Senonche a un 
. -eerto punto lautore $1 ab-

bandona a considerazioni 
di ordine sociale e scrive: 
«E' stato osservato da 

. molto tempo che in tutte 
le epidemie di colera. so-

' prattutto nei centri indu
strials si verificano perio-
dtche recrudescenze in de-
terminati giomi della set-
timana. cioe in quelli re-
Iativi al pagamento delle 
mercedi. DODO aver rice-
vuto la paga della setti-
mana, la sera del sabato, 
molti operai si abbando-
nano • a stravizi di ogni 
genere ».-••• 

Ora a me non importa 
molto che uno sia stato 
fascista, anche se lo sia 
stato in modo partiedtar-
mente ridicolo e buffone-
sco: fntti suoi. Cib che 
dobbiamo chiedere alle 
persone e di non esserlo 
piii. e di non conservare 
una mentalita • che ieri 
condusse alia camicia ne-
ro e ogai alia «maggio-
ranza silenziosa». Questo 
prof. Sangiorgi e un tipico 
esponente della «maggio-
ranza silenziosa» nella 
quale si annidano, confes-
si o inconsapevcli. i fasci-
5/! di oggi. Dove sono. do-
rc li ha visti, it professore, 
i lavoratori che «si abban-
donano a stravizi di ogni 
eencre »? Ha mai letto sui 
giornali di un'orgia, da 
quelle che si celebrano 
nclle case squillo a quelle 
che si consumano nelle 
case a perbene », a cui ab
bia partedpato un metal-
meccanico, o un muratore, 
o un marittimo, o, visto 
che si parla di colera. un 
cozzicaro? 

II fat to e che lor signo
ri gli operai li cogliono 
poveri t in piit virtuosi. 
Guardatevi finalmente al
io specchio spudorali: e 
soltanto Ira voi che si ve-
dono facce da fare rt-
brezzo. 

~ Farttfertccl* 

t ~*\ f 

II partito ottiene rilevanti successielettorali e un costante rafforzamento organizzativo • II suo giornale vende oltre 
tre milioni di copie al giorno - Al primo posto la lotta per la formazione di un governo di coalizione democratica e 
per la abrogazione del trattato, in vigore dal I960, che sanziona un rapporto di dipendenzadagli Stati Uniti 

UI R1TOHNO DAL GIAP 
PONE. Dicembre 

II successo riportnto l'anno 
scorso alle elezioni per la Die-
ta e un indizio ancora mol
to parziale della crescente pre
senza dei comunisti nella vi
ta giapponese: tuttavia ha se-
gnato un passo importante. 
perche 1'attuale numero di rap-
presentanti (40 membri alia 
Dieta e 11 nella Camera dei 

Consiglieri, o camera alta) su-
pera il mininio richiesto per 
il diritto di avanzare propo-
ste di legge. Nella primavera 
prossima si terranno elezioni 
per la Camera dei Consiglie
ri, e il partito e fiducioso 
di potervi cogliere una nuova 
afrermazione. - . , 

Ma secondo la costituzione 
giapponese. ogni prefettura. 
citta ti villaggio ha una assem-
blea rappresentativa eletta al

io stesso • modo della Dieta. 
E proprio a questo livello il 
progresso del PC e stato piu 
rilevante. La situazione rag-
giunta nel corso delle elezio
ni che si sono tenute negli ul-
timi tre anni 6 la seguente: 
il numero globale dei comu
nisti membri di assemblee di 
prefettura o locali c salito da 
1686 a 2680. il numero dj istan-
ze locali in cui i comunisti 
fanno parte della niaggioran-

ISPEZIONE SULLA TORRE TV 

za c salito da 55 a 145. II PC 
ha ora 128 seggi in 43 assem
blee di prefettura, incluse 22 
in cui precedentemente non a-
veva seggi: attualmente 6 as-
sente da sole tre di tali as
semblee. Le assemblee di cit
ta in cui il partito non 6 pie-
sente si sono ridotte da 142 
a 61. Le assemblee locali in 

i cui il PC ha il numero suffi-
"'ciente per avanzare • progetti 
di legge e salito da 51 a 107. 
II partito fa parte della mag-
gioranza nella metropoli di To 
kio — cioe nella assemblea in 
cui sono rappresentate le va-
rie municipalita della capita-
le e che 6 presieduta dal go-
vernatore Ryokiehi Minobe — 
e nelle prefetture di Kyoto e 
Osaka. . 

Le adesioni 
al Conaresso 

CHICAGO — Quest'uomo, John Rukavina, sovrintende alia costruzione di una delle antenne 
televisive piu alte del mondo. La foto lo rifrae durante una pericolosa ispezione sulla 
« Sears Tower » 

I governatori di queste due 
prefetture. Torazo Ninagawa 
di Kyoto e Ryoichi Kuroda di 
Osaka, erano present! alia se-
duta di apertura del Congres-
so. a cui hanno portato un 
saluto molto cordiale. Minobe 
era assente. negli USA. ma ha 
inviato un messaggio e si e 
fatto rappresentare. Altri im-
portanti discorsi - di adesione 
e auspicio sono stati pronun 
ciati al Congresso dal presi-
dente della Gioventu democra
tica Urata, dal vice presiden-
te della centrale sindacale So 
hio. Kazuo Satoya. e dal se-
gretario generale della lega 
dei contadini Takashi Ta-
nimoto. Nei giorni successivi. 
rappresentanti e dirigenti di 
varie altre associazioni e or-
ganizzazioni di massa hanno 
confermato con la loro ade
sione che il pret»Judizio anti-
comunista in Giappone e or-
mai largamente superato, e 
che da parte di vasti strati 
del popolo si guarda ora al 
PC con interesse e fiducia. Da 
altra parte, mentre il numero 
degli iscritti al partito supe-
ra gia i 300.000 — ed e stato 
fissato per il prossimo con
gresso 1'obiettivo di 400.000 — 
addirittura impressionante 
per il visitatore occidentale k 
il fatto che if quotidiano co-
munista. Akahata, vende ol
tre tre milioni di copie al gior
no, e conta di raggiungere i 
quattro milioni per il tredice-
simo Congresso. > •' -- ' 

Certo. ciascuno dei tre mas-
simi quotidiani dell'establish-
ment — Mainichi, Asahi, Yo-
miuri — raggiunge gli 11-12 
milioni di copie, che rappre-
sentano le massime tirature 
del mondo. • Non e'e dub-
bio che i giapponesi leggono 
molto e rapidamente. Ma di 
fronte agli enormi mezzi di 
questi organi di stampa, i qua-

ft L'ltaliana in Algeri » ha inqugurato la stagione scaligera 

Bej, Isabella e Lindoro 
L'opera del ventenne Rossini brucia nell'esplosione buffonesca gli ultimi residui della raffinata mi-
sura settecentesca - La direzione di Claudio Abbado e la splendida interpretazione di Teresa Berganza 

Dalla nostra redazione 
MILANO. 8. 

Vltaliana in Algeri, l'ope
ra rossiniana scelta per la 
inauguraz!one della stagione 
scaligera. e del 1813 quan-
do il compositore, venten
ne, era ben lont-ano dal 
Barbiere di Siviglia (in arn-
vo tre anni dopo). dalla Ce-
nerentola. dal Mose e cost via 
via sino al Gugltelpio Tell che 
nel 1829 concludera e corone-
ra la serie operistica. Opera 

. giovanile, quindi, questa Ita-
liana che riprende nel soz 
getto le turcherie care al s«-
colo dei lumi, in cui TOrien-
te e preso a modello di sag 

• gezza. come in Mentesquieu. 
' o preso a gabbo come ne: 

morzartiano Ralto dal serra-
' glio. • .. 

Una « follia 
organizzata » 

Ultaliana, non occorre dir-
k>, e del secondo tipo; npren 
de pari pan 1'mtngo dei Rat 
to, ma in chiave piu farsesca. 
Qui di serio non e'e proprio 
nulla. II libretto di Angeio 
Anelli (gia musicato nel 1808 
da Luigi Mosca) racconU la 
storia del Bej MusUfa che. 
stanco della fedele e docile 
Elvira, decide di provare una 
di quelle itahane «che dan 
martello a tanti cicisbei» 
Detto fatto vien catturata una 
nave da cui scende l'indiavu 
lata Isabella che, scortata oai 
cavalier servente Taddeo. va 
girando il mondo in cerca 
dell'amato Lindoro. Questi. va 
da se, si trova alia corte di 
Mustafa come schiavo. ma 
all'arrivo deU'ltaliana vien li
berate sul due piedi: tornera 
in Italia con Elvira, la mo-
glle ripudiata, mentre Isabel
la occupera il posto della fa 
vorita. Naturalmente la fur-
ta donnuia maoda all'aila U 

progctto: il Bej, elevato al 
rango di Pappaiaci, impara 
1'an.e dei marm: mangiarc. ta 
ccie e dormire, mentre Isa
bella leva le tende con Lin 
doro. Morale: mozli e buu> 
dei paesi tuol. 
r- La trama e scombinata. ma 
una larsa non na pretese di 
Iogica. Deve divertire e. JU 
piu. ironizzare. II pubblicove 
neziano - che la sera del 22 
m2g£io 1813 tenne a battesi-
mo l'opera nella saia del San 
Bjnedetto si diverti un mon
do, colse a volo la caricatu-
ra della donnina leggera, del 
cicisbeo, del marito e dell'a-
mante fortunato che faceva-
no ancor parte del «costu 
me» della ex Repubblica. Me
m o della musica che da nuo
va vita alle macchiette, impo-
nendo un ritmo fulmineo al 
g.oco comico, caricando di in-
venzioni fantasiose i Iuoghi 
comuni della commedia sino 
a raggiungere, secondo 11 pa-
rere di Stendhai, quella « fol
lia organizzata e comp!eta» 
che giustifica tutto. 

In seguito. col Barbiere, 
questa « follia» si carichera 
di significati piu corrosivi. 
ma si trattera di uno scavo 
nella medesima materia: gia 
colYItahana Rossini brucia 
nell'esplosione burfonesca gli 
ultimi residui della raffinata 
misura settecentesca. Un ro-
go che accende forse suo mal-
grado (l'uomo conserva qual-
che nostalgia del passato) ma 
che non si leva meno deva-
stante. Tanto e vero che 1'Ot-
tocento si appropriera di Ros
sini e, con caratteristica di-
sinvoltura, ne accentuera i ca-
ratteri nuovi, anche a costo 
di manomettere la scrittura. 

II direttore, Claudio Abba-
do — cui si deve una seTie di 
edizioni rossiniane per molti 
vers! memorabili, dal Barbie
re a questa — vede 11 mondo 
del gran Gioarchino come una 
macchina perfettamente olla-
ta in cui la preziosit4 dell'or-
ebastxa • dell* voci tratute 

strumentalmente si inquadra 
nel rigore ael ritmo. Lesp>o-
sione caricaturale che prean-
nuncia la «voig<tiiia» onoocii 
tvJta non tJura e non dovreo-
be entrare in una simile cor-
n.ce iev.gata e npuiua. Que
sta conccziona, a nostro mo-
desto avvi&o, lende a melteie 
in ombra la differenza tra 
1 una e 1 aitra opera ui Jto»i-
ni: - conveniva penetiamenie 
at a mezzo carattere» della 
i^enerenloia, meno al Baroie-
re di cui smussava l'axgressi-
vita e solo in pane an itattu-
na, opera carauerizzaia dalla 
preminenza deU'elcmento far-
sesco. . . . < ' . > 

II limite 
della scenograf ia 

A parte ci6, questa visione,' 
reanzzata egregiamente in or
chestra, una contio ia dilii-
colta di radunare una com 
pagnia di canto capace di n-
irovare — nei breve tempo 
concesso alia preparazione ttci 
nostn teatn — uno stile sette-
centesco ormai dimenticato. 
La compagnia scans^.a, s in 
tende, e di ottimo livello. ma 
sarebbe difficile giurare che 
tutti stiano dentro le righe: 
il Mustafa di Paolo Montar-
solo e decisamente esuberan-
te. cosl come il Lindoro di 
Ugo Benelli (un tenore sem-
pre grade vole per voce e sti
le) avrebbe bisogno di qual-
che llmatura; se non altro 
in confronto all'Isabella delta 

?rodigiosa Teresa Berganza. 
essere le lodi dl questa can-

tante, che sembra discesa in 
linea retta dalla Marcollni, 
prima Interpret* dell'opera, e 
inutile: per voce, scuola, pa-
dronanza del palcoscenico, el-
la e una perfetta interprete 
rossiniana, capace di muover-
si a proprio agio persino in 
rertl preclpitosi tempi di Ab-

MaubtrlU GugUelmi, 

garbatissima Elvira, Angelo 
Romeo (Aly), Laura Zanini 
(Zulma) e Enzo Dara, ammi-
revole per intelligenza e mi-
sura nei panni non comodi 
di Taddeo, completavano de-
gnamente la compagnia. 

L'altra difficolta incontrata 
dalla concezione di Abbado 
sta neU'incontro coH'allesti-
mento di Jean Pierre Ponnel-
le, nutrito in gran parte di 
idee estranee alia linea del 
direttore. Come scenogralo 
Ponnelle si limita a chiude-
re l'opera in una scatola di 
stile moresco con un'apertu 
ra sul fondo attraverso cui 
si intravedono spalti di ca-
stello. mare e via dicendo. Co
me regista, egii compensa la 
modesta fantasia colle trova-
te goliardiche di cui la piu 
peregrina e quella di mette
re il turco in un bagno (tur-
co, s'intende) dove la moglie 
ripudiata gii fa le frizioni. 
Vogliamo aggiungere il coret-
to degli eunuchi che solleti-
cano col la frusta il sedere del
le ragazze del serragho? Tad
deo legato come un vitello? 
Mustafa che procede a 
balzelloni? Lindoro che, li-
berato dalla schiavitu, si 
traveste da Pmkerton? Tut
te trovatine che. a . par
te il gusto, contraddicono pro
prio la mlsura settecente
sca assegnata da Abbado al-
lopera. Poi, alia fine, il cul-
mine, tutto si spegne; la con-
versione del Bej alio stile ita-
liano si riduce a un piatto di 
pastasciutta con pommarola 
e formaggio grana. Potenza 
dei Iuoghi comuni! 

Tuttavia la gente ride e ap-
plaude. Tutto bene, quindi, 
compresi l'orcnestra e il co-
ro, impegnatissiml. Poi tutti 
alia ribnlta, alia fine di ogni 
atto, per ricevere le piu calo-
rose ovazionl assleme agli ar
tist!, al direttore e a tutti 1 
responsabili dello spettaoolo. 

Rubtns T*dttchi 

li si servono di flottiglie di 
elicotteri per spostare > croni-
sti e fotografi, l'affermazione 
di Akahata risalta anche piu e 
appare piu signiflcativa. Es-
sa e il risultato dell'impegno 
intelligente in primo luogo 
dei centocinquanta compagni 
che ne formano la redazione, 
e che — un po' stretti in una 
sede certo non paragonabile al 
grattacieli dei grandi quotidia
ni borghesi, ma traboccante 
di video-monitor, di apparec-
clii radio e di tutti gli altri 
aggeggi di cui apparentemen-
te nessun giapponese puo fa
re a meno — riescono a fa
re un giornale che tutte le or-
ganizzazioni di partito, dal-
l'Hokkaido al Kyushu trova-
no soddisfacente, e concorro-
no a diffondere e fare legge-
re. Va anche detto che per il 
partito la diffusione di Aka
hata, e il contribute alia arli-
colazione dei suoi servizi e 
delle edizioni periferiche, non 
e un compito secondario: e ri
sultato chiaro dallo spazio 
che il Congresso gli ha dato, 
che il giornale e considerato 
un fondamentale strumento or
ganizzativo, oltre che di bat-
taglia ideale. > , 

In ogni caso, il successo 
del giornale 6 uno degli aspet
ti piii rilevanti e convincenti 
della presenza comunista nel
la vita giapponese, e concor-
re — assieme con i dati rife-
riti sopra — a formare un qua-
dro in cui la proposta per un 
governo di coalizione demo 
cratica, alternative a quellw li-
beral-democratico. apparp so 
stenibile, e sorretta gia da una 
forza reale e crescente. seD 
bene naturalmente vada inte-
sa come una proposta strate-
gica. atta ad avviare un prt^ 
cesso unitario. non ancora ben 
definito al livello dei partiti. 

Le elezioni 
del 1974 

li partito socialista e il Ko-
mei-to (letteralmente «parti
to del governo pulito ». ema-
nazione del gruppo buddhi-
sta Soka Gakkai) hanno gia 
partecipato e partecipano. con 
il partito comunibta., a »varief 
azioni unitarie, in 0articolaree 

quelle ~ per l'abohzione ' del 
c Trattato di Sicurezza » con 
gli Stati Uniti.. e contro il « si-
stema delle piccole circoscn-
zioni >. Tuttavia non hanno 
fatto pervenire messaggi al 
congresso del PC. mantenen-
do evidentemente una posizio-
ne di attesa prima di pro-
nunciarsi sulla proposta del 
governo di coalizione. II quar
to partito che dovrebbe parte-
cipare a tale governo. quello 
socialdemocratico. non sem
bra aver superato ancora ' il 
vecchio atteggiamento antico-
munista di principio, ne la 
soggezione agli USA. 

Tutto questo nun signified 
che la proposta per il governo 
dl coalizione non sia destina-
ta ad andare avanti, se i suc
cessi conseguiti dai comuni
sti in questi anni saranno cun-
fermati ed estesi. Piuttosto, un 
punto che potra essere chia-
rito in un prossimo avveni-
re, forse gia con le elezioni 
del giugno 74 per , a Camera 
dei Consiglieri, e in che misu-
ra il partito di governo di-
sponga ancora di una base di 
massa. Infatti, se questa base 
fosse ancora consistente, il suc
cesso di una contrapposir'one 
frontale presupporrebbe evi
dentemente un ulteriore e non 
breve logorio. II dubbio al ri-
guardo e connesso al siste-
ma elettorale delle < piccole 
circoscrizioni » che i partiti de
mocratic! • intendono cambia-
re, perche esso indubbiamen 
te consente ai libera I-democra-
tici di ottenere seggi in una 
proporzione superiore a quel
la dei voti. ^ '- * % K ~ •-

II sistema in vigore e il se
guente: in ciascuna circoscri-
z;one vengono eletti tre o cin
que (secondo il numero dei vo-
tanti) membri della Dieta. fra 
i > candidati' dei van partiti. 
Ognuno di questi raramente 
presenta tanti candidati quan 
ti sono i seggi d i sputa ti. per
che in tal modo disperdereb-
be i voti che puo ragionevol 
mente attendersi. a bencficio 
degli avversari. II partito di 
governo e awantsggiato dallo 
avere la propria base nelle cir
coscrizioni rurali. dove con 
meno voti puo assicurarsi i 
seggi disponibili. mentre nelle 
circoscrizioni urbane le mco-
gnite sono maggiori e molti 
voti finiscono con Tessere di-
spersi. Inoltre. il sistema sem 
bra particolarmente adatto al-
1'esercizio di pressiom ptrso-
nali di vario genere, che a 
quanto si afferma il partito di 
governo. che e anche il parti 
to dei ricchi. eserciterebbe lar
gamente. La lotta contro que
sto sistema elettorale dovreb 
be dunque permettere di sot-
toporre a verifica la forza rea
le dei liberal-democratici. e 
quindi anche di approfondire 
l'analisi della composizione so
ciale delle forze politiche, al 
fine di una piu compiuta de-
finizione della linea su cui do-
vra essere condotta la lotta 
per un governo democratico. 
• 1 documcnU approvati dal 

Congresso affrontano natural
mente varie questioni su cui 
non e necessario soffermarci: 
importante d la richiesta di 
abrogazione del «Trattato dt 
Cooperazione e " Sicurezza > 
con gli USA, in vigore come u 
noto dal gennaio I960, e che 
sanziona un rapporto di qua
si dipendenza del Giappone 
dagli Stati Uniti. Altre forze 
democratiche, oltre il PC, si so
no gia pronuneiate in questo 
senso, e del resto lo stesso 
Tanaka fin dal suo insedia-
mento — con quella prontez-
za nel cogliere le spinte ori
ginate da altri, che 6 tipica 
delle classi dominanti giappo
nesi — ha ostentato intenzio-
ni e iniziative di politica e-
stera apparentemente autono-
me nei confronti di Washing
ton. sebbene non difformi dal
la linea che lo stesso governo 
nmericano ha seguito. parti
colarmente verso la Cina. 

Ma il punto e proprio que
sto: le capacita di mimetismu 
e di adattamento. di cui le 
classi dominanti • del Giappo
ne hanno dato prova per se-
coli, non bastano piu; la situa
zione presente e tale, che per 
la prima volta nella storia del 
papse la stessa struttura di 
classe viene chiamata in cau
sa. e il regime dei monopoli 
posto sotto accusa. Le contrad-
dizioni del sistema. a comin-

ciare dai fattori internaziona-
li che lo condizionano, non so
lo si fanno piii acute, ma con-
corrono con il loro peso con-
giunto ad arrestarne il pro 
gresso, ponendo in evitlcnza 
le responsabilita dei gover-
nanli e dei managers. 

E' vero che al termine del
la seconda guerra mondiale la 
responsabilita di averla valu
ta e di essere stati sconfitti 
non segno la cac".ita di tolo-
ro che la pnrtavano; ma a par
te ogni altra considerazione, 
il Giappo/? subi allora la tre-
menda orresa dell'attacco nu-
cleare americano. che restitui 
umanita e dignita anche a quei 
capi militari e politici che era-
no stati vicini a perderle. Ora 
se la linea di sviluppo perse-
guita in questi venti anni dal 
la economia giapponese tro-
vera la strada sbarrata, sara 
ancora a causa degli america-
ni. ma per colpa di coloro che 
all'imperialismo USA hanno 
dato fiducia e si sono piega-
ti. Per questo, il Giappone po
tra trovarsi nella condizione 
di cercare una alternativa. che 
dovra essere di classe. I co
munisti sono impegnati a of 
frirla e prepararla. 

Francesco Pistolese 

(Fine - I precedent arflcoli 
sono stati pubblicati il 4 e 6 
dicembre). 

^iM^DPnl 
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Edlzlon* delle opere complete 

LONGHI 
VI. Lavorl 
In Valpadana 
1934/1964 
pp. XXXII-308 con 202 law 
tela L. 30000 

In 

MANZONI 
Tutte le opere • . 
In 2 volumi a L. 16.500 
Premessa di R. Bacchelli, a cura 
di M. Martelli. 2 volumi di pp. 
LXXVIII-2270. rileg. con cola-
nelto. - LE VOCI DEL MONDO -
In una raffinata e accuratissima 
edizione economics il corpus 
manzonlano vwamente complete, 
dal Fermo e Lucia alle due 
redazioni dei Prornessi Sposi. 
alia Storia della colonna inlame. 
dalle Poesie agli Scntti lilosolici 
e morali. dal Teatro agli Scntti 
letterari e linguistici. dai Pension 
retigiosi agli Scntti storici e 
po/(f/c/'. 

IMMAGINI 

Tutta I'area figurativa « padana -
nell'illuminante interpretazione 
del nostro massimo cntico d'arte 

ENCICLOPEplA 
DELL'ANTIQUARIATO 
9diz. ital. a cura di N. Avogadm 
Dal Pozzo. pp. XVI-544. 330 ill. 
in nero e 60 a colori. 850 dise-
gni. Rileg. con cotanetto. Lire 
L. 10.000. 

-SBS-SUPERBIBLIOTECA SAN-
SONI > 

VASARI 
Le opere 

a cura di M. Parenti. pp. 320. 600 
ill., rileg. con colanetto. |_ t.000 

Attraverso le immagini del 
tempo, il mondo del Manzoni. 
i suoi affetti, le cose belle e le 
cose tristi. le cose grandi e -
quelle quotidiane. anche piccole, 
ma amatissime: il quadro 
generale di una umanissima 
grandezza. 

I 3 voliiini m cotanttto L. 21.000 

con nuove annotazioni e com
mento di G Milanesi. Ristatnpa 
anastatica della edizione 1906. 
Nuova presentazione di P. Ba-
rocchi. 
9 voll., pp. 5746, ciascuno Lire 
3500 ' 
L'opera completa in colanetto 
L. 31S00 

DavMeohn 
STORIA Dl FIRENZE 
vol. Vll. I primordi della civilta 
fiortntina. II mondo della Chiesa. 
SpiritualHa ed arte. Vita pubbli
ca • private, pp. X-7S2, 41 law. 
It. L. 4.500 
vol VIII. Indld, pp. Xll-346. Li
re 3000 
L'opera completa, 8 voll m cola
netto. L. 38 000. 

IL MONDO IN CUCINA: 
12 voll. nleg. con colanetto 
L. 24.000. £ inoltre: in 2 voll. 
con colanetto Mlnestrt, zup-
pe. rtoo. Pasta, timballl. po
lenta L 4J000: in 3 voll. rileg. 
con colanetto Manzo • vitello. 
MeJale. agnello • tagli mina-
rt PeHanM, conlgUo • caccia-
giona L. 6000: m 2 voll rileg. 
con colanetto I dolci. GelaU 
• DaaHccaria. II bar L 4000. 

IL NOVELLIERE 

5* mSTAMPA! ' 

PELLAPRAT 
L'arte della 
cudne moderna 
ediz. ital. a cura di N. Puscom. 
pp. 850. 3 000 ncette. 138 ill. in 
nero 9 284 a col. Rileg. con co
lanetto L. 16000 
II testo che ha surclassato 
• piu celebri manuali di cucma 
Tradotto in 11 Itngue. 

Introduz. di G. Pampaiom. a cura 
di G. Beltonci. 2 mil. di LXXII-
1748 pp. con 644 ill^ nleg. con 
cotamtto. L. 12X100 
.Dal NoveHino a Gadda • 
Campanile: lo splendido ncamo 
sacolara delta lingua itaiiana 
in forma di novella. 

Nelle -LETTERATURE DEL 
MONDO.: comou/rtv 
THOCCM, La 

L. 2200. -SAN
SON! UNIVERSiTA' - : WTTO, 
I tract L. IMP e OUWJUW-

1900. - ENCICLOPEOSE PRA-
TrCHE.i LA MUSICA L. 1000. 
• SAGGI-: FAUSTO ANTO-

V 

L.3200 

L'ARTE 
PRBSTOMCA 
•MITAUA 
pp. XVI-399 eon 250 taw. in nero 
• 94 a cofoil It. In tela con co
lanetto -ANTICHITA' E ARTE-
L 12J0OO 
La pnma opera di carattera 
fnaraH • non naarvata agli 
•padalrflti full* piu primitive 
manmntazloni dell'arta In Italia 

L'ARTE 
Dl CUCINARE 
PESCI 
E CROSTACEI 
traduz. dal tranee te e rensione 
di A. Mamardi (premio Angelo 
Berti - Accaderma della cucma 
itaiiana). prel. di R. Kramer, pp. 
XVUI-536 con 390 ill. in nero • 
145 a colori Rileg. con colanetto 
L. 16000 ' 
La zuppe. I« minestre. I* salse. 
una gamma inttrminabtle di 
ricette. l« spezie. le erbe 
aromatiche. it vino - giusto • 
un'autentica enciclopedia 
pratica tulla gastronomia . 
del pesce 
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