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Nel comune di Samassi 

Attacco 

control 
Per due giorni 

450 mila in lotta 
oggi nel frutteto 

Nuovo sciopero 
dei distributor! 

di benzina? 
Oggi si riunisce a Roma il 

Consiglio nazionale della Fede-
razione dei gestori dei distribu-
tori di benzina, per . prendere 
decieioni circa l'atteggiajnento 
aseunto dalle societa petrolifere 
le quali, nonostante l'accordo 
raggiunto sugli aumenti. non 
hanno mantenuto gli impegni. 
Solo l'AGIP. ha dichiarato il 
presidente della federazione dei 
gestori, lo 6ta applicando. 

- Le societa petrolifere — ha 
affermato il presidente * della 
federazione — stanno assumen-
do gravi responsabilita nei con-
fronti dei gestori, del governo 
e dell'opinione pubblica». Egli 

. si e augurato che il loro corn-
portamento, che mette in evi-
denza la scansa intenzione di ri-
spettare gli impegni scritti. non 
debba determinare una giusti-
iicata reazione della categoria ». 

Ha inizio oggi un nuovo 
sciopero di due giorni (il ter-
zo) nel settore ortofrutticolo. 
Interessa 450 mila braccianti 
di tutta Italia e si propone di 
dare un nuovo colpo alle po-
sizioni della Confagricoltura 
che nega l'inizio di trattative 
nazionali e provinciali per il 
contratto integrativo del set. 
tore. In questa occasione la 
Federbraccianti • ha chiesto 
anche alia CISL e alia UIL 
di ricreare l'unita d'azione. 

Nelle regioni meridionali, 
intanto, vivo fermento conti-
nua : a •!• manifestarsi fra i 
braccianti a causa ' di una 
circolare • ministeriale ;j che 
rompe, sotto certi aspetti, il 
blocco degli elenchi anagra-
fici degli aventi diritto alle 
prestazioni - mutualistiche e 
previdenziali. 

A Roma 

nuovo sciopero 

degli edili 
Manifestazione unitaria alle 14 - Altre 
astensioni: mezza giornata martedi 2 

e 24 ore mercoledi 

E' in corso in tutto il paese 
la preparazione dello sciope
ro di 48 ore degli edili, se-
condo le decisioni prese con-
giuntamente dalle organiz-
zazioni sindacali- aderenti 
alia CGIL, CISL e UIL. In 
varie province i sindacati 
hanno stabilito la data e le 
modalita della nuova mani
festazione di lotta per il rin-
novo del contratto. 

A Roma i lavoratori edili 
sciopereranno giovedi pros-
simo per mezza giornata, in-
terrompendo il lavoro a mez-
zogiorno. Alle 14 avra luogo 
una manifestazione unitaria. 
Un altro sciopero di mezza 
giornata sara effettuato mar
tedi - 2 ottobre, mentre il 
giorno dopo mercoledi 3 ot
tobre lo sciopero avra la du
ra t a di 24 ore. Lo stesso ca-
lendario di lotta e di mani-
festazioni e stato deciso dai 
sindacati provinciali di La-
tina. 

A Bologna lo sciopero di 
24 ore e stato proclamato per 
venerdi 27 settembre. Le al
tre 24 ore di sciopero sono 
state cosi suddivise: mezza 
giornata sabato 28 settem
bre e mezza giornata merco
ledi 2 ottobre. • -

Gli edili di Savona scen-
deranno in sciopero nei gior
ni 2 e 3 ottobre; a Modena 
lo sciopero verra effettuato 
per 24 ore il 27 settembre e 
per mezza giornata il primo 
ottobre e il 3 ottobre. Reg-
gio Emilia scioperera per 48 
ore nei giorni primo e 3 ot
tobre. Nel primo giorno di 
sciopero avra luogo una ma
nifestazione unitaria. 

In Sicilia e stata convoca-
ta per domani a Catania una 
riunione delle Segreterie dei 
sindacati provinciali edili 
aderenti alia CGIL e delle 
Camere confederal! del La
voro di tutta 1'isola, alio sco-
po di coordinare efficace-
mente la lotta dei centomila 
edili siciliani. 

Grosseto: 
rotte le Hortative 

per i minatori 
GROSSETO, 23. : 

Le trattative aperte questa 
mattina' tra i sindacati e la 
societa Marchi per impedire 
il licenziamento di 160 operai 
nella miniera di - Ravi, . sono 
state rotte dopo poco piu di 
tre ore di colloqui. Si - apre 
quindi una nuova fase nella 
lotta che i minatori stanno 
conducendo da oltre dieci gior
ni contro la caparbieta e Tin-
transigenza padronale di por
ta re avanti ad ' ogni costo il 
suo piano di smobilitazione del 
la miniera. La lotta tende a 
spostarsi inevitabilmente a tut 
to il bacino minerario e as-
sumere forme - piu avanzate. 
Intanto — al Consiglio pro
vincia l — un o.d.g. di soli 
darieta con i minatori e sta 
to votato unitariamente dai 
gruppi del PCI, DC. PSI, PSDI 
e PRI. 

II 26-27 
il Consiglio 

dell'Alleonza 
II 26-27 settembre si riunira 

a Roma il Consiglio generate 
deU'AUeanza nazionale dei con-
tadini. AIT o.d.g. e l'esame del
la situazione politica attuale e 
delle prospettive che si pre-
sentano alio sviluppo delle lot-
te contadine nonche il pro-
gramma di attivita politico-
organizzativa dell'Alleanza per 
il prossimo anno. . . . 

I monopoli 

all' assalto 

dell' industria 

nucleare 

Sciopero la SAZA 
di Avtzzano -

AVEZZANO. 23. 
Le maestrar.ze dello zucche-

riflcio SAZA hanno sospeso 
Oggi il lavoro per l'intera gior-
»ata. per sostenere una serie 
di rivendicazioni resplnte dai-
l'azienda. Le richieste, in par-
tlcolare, riguardano l'applica-
lloae 4i u» accordo sindacaie 

Sindocalisti 
bvlgari 

ospiti della CGIL 
Una delegazione del Consiglio 

centrale dei sindacati bulgari, 
guidata dalla eignora Rosa Ko. 
ritarova, «egretaria dei sinda
cati e deputata al Parlamento 
bulgaro, si trova attualmente fn 
Italia ospite della CGIL. La de
legazione, compoeta di Gheorghj 
Torlakov, Svetoslav Strelkovski 
e" Jordan Grigorov. compie una 
vieita di studio dei problemi e 
della situazione dei lavoratori 
itallani e viene a rinsaldare i 
tradizionali rapporti di amicizla 
tra la CGIL « i sindacati della 
Bulgaria. : • ,.. , 

Cinquemila coltivatori 
manifestano contro la 
crisi delle campagne e 
per la riforma agraria 
Drammatici scontri sul-

la linea ferroviaria 

Dalla nostra redazione 
CAGLIARI, 23 

La polizia e intervenuta 
odgi, sparando colpi di mitra 
in aria e : lanciando • bombe 
lacrimogene, contro 5 mila 
nersone che manifestavano 
per la riforma agraria nel 
comune di Samassi. Trent 
fermi, strade bloccate, scio-
peri di solidarieta. delle altre 
categorie, dimostrazioni di 
coltivatori diretti e di don-
ne, 15 : arresti: questo il 
drammatico , bilqncio '.t..;-

La crisi agricola, per la 
siccifd prima e le alluvioni 
poif ha gettato sul lastrico 
qnest'anno migliaia di con-
tadini Le calamita naturali 
hanno aggravato la situazio
ne delle campagne - •' >-\ '•• 
- Le struttnre feudali "*• co-

stringono migliaia* di brac
cianti e coltivatori ad abban-
donare la,. terra e emigrare 
verso il nord. Le statistiche 
ufficiali governative dicono 
che, nei primi sei mesi del 
'63 sono partiti dalla Sarde-
gna 48 mila glovani i quali 
si sono aggiunti aglt altri 120 
mila i emigrati dai' 1951 al 
1962. Le campagne sono or-
mai' deserve, la terra e ab-
bandonata. J contadini rima-
sti si trovano alle prese con 
le cambiali che non possono 
pagare e con gli speculator*. 

La protesta e esplosd nelle 
prime settimane di settem
bre: da Mandas a Gesico, da 
Villacidro a Serrenti, da Ba-
rumini a Segariu fino a Nur-
ri. Ovunqae le agitazioni si 
sono svolte con calma: marce 
e blocchi stradali sono stati 
effettuati per porre all'atten-
zione dell'opinione pubblica 
la crisi dell'agricoltura. Un 
primo successo e stato rag~ 
giunto: i consorzi a9rari han
no ricevuto finalmente la di-
rettiva di raccogliere tutto il 
grano al prezzo fissato dai 
governo. Si - tratta pero , di 
un rimedlo parziale. Il pro-
blema va risolto in modo ra 
dicale, con misure legislati
ve che abbiano come obbiet-
tivo r principale la riforma 
agraria e fondiaria. • 
•' Appunto per porre con for-

za questa rivendicazione e 
per rispondere aM'incredibile 
posizione di assenteismo del 
governo regionale democri-
stiano e sardisia, i contadini, 
affiahcati dall'intera popola-
zione di Samassi, si sono ri~ 
versati stamane nelle strade 
all'alba. Colonne di coltiva
tori a bordo di trattori e di 
altri mezzi agricoli, si sono 
dirette verso la ferrovia. In 
poco tempo sono stati costi-
tutti sei posti di blocco: 4 
sulla linea ferroviaria, uno 
sulla statale Cagliari-Olbia, 
un altro sulla statale 186. Sui 
trattori, i figli del contadini, 
issavano cartelli che chiede-
vano la solidarieta dei sardi. 

Sarebbero bastati • un in-
tervento del presidente della 
Regione, Corrias, e un impe-
gno di concreto aiuto ver far 
chindere la manifestazione 
senza conseguenze. Cosl era 
avvenuto . nei' giorni scorsi, 
grazie soprattutto ' all'opera 
dei • sindaci ^ e dei deputatl 
comunisti e socialisti. Stama
ne, invece, la poliziii e inter
venuta - con massiccio spie-
gamento di forze. 

Gli incidenti hanno avuto 
inizio quando tre treni, pro-
venienti rispettivamente da 
Oristano, Sassari e Olbia, so
no stati bloccati all'altezza 
del km. 37,640 In tutta fret-
ta, per liberare i binari 
ostrulti dai trattori. giunge-
vazo da CagliaH due carri 
attrezzi. uno delle FF.SS- r. 
Valtro dei VV.FF. Iniziavano 
quindi i caroselli per inti-
midire la folia che si ammas-
sava nei pressi della stazio-
ne. Venivano lanciati cande-
lotti fumogeni. Sinistri colpi 
di mitra echeggiavano nel-
Varia. ffumerosi agenti si 
scagliavano selvaggiamente 
contro i dimostranti con i 
calci dei fucili. Alcuni con
tadini hanno dovato ricorre-
re alle cure dei sanitari dopo 
gli inevitabili scontri • con 
poliziotti e carabinieri. Piu 
tardi, dentro e fuori Vabi-
tato, iniziava una vera e pro
pria caccia alVuomo, che si 
concludeva con 15 arresti. La 
calma e stata ristabilita fa-
ticosamente per Vintervento 
pacificatore del sindaco co-
munista. 

A tarda sera Samassi $em-
bra un paese sotto il copri-
fuoco. Contadini rifugiati 
nelle case, sedi dei partiti po-
polari e delle organlzzazioni 
sindacali gremite di lavora
tori, la Glunta comunale riu-
nifa. 
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Le tesi del relatore dc al bilancio dell'lndustria 
S • ; 

Al C.N.E.N. la sola ricerca 
1.'-" 

ai pnvati 

ma c'e i 
L 

Un -nuovo grave attacco, 
sla pure •ibllllno e sfumato 
in aletine sue part i , e stato 
portato al C N E N dai sen. 
Glrio Zanninl (dc) , relatore 
di maggloranza al bilancio 
dell' lndustria e Commerclo. 

II parlamentare, dopo una 
ampia premessa'sulle pole-
mlche delle scorse settima
ne e dopo un esame ana-
litlco della problematlca del 
C N E N , Ha fatfb alcuhe af-
fermazlonl, In apparenza. 
ineccepibi.il, ma che merit 
tano qualche' considerazio-
ne, anche - perche s' insen-
scono nell'azlone ormal in 
pieno sviluppo che tende a 
limitare le funzlon! dell'or-
ganlsmo. ,.-v;-5' •- "-• 

. A l C N E N — ha precl-
sato II sen. Zanninl — com
pete la ricerca scientifica 
per il solo settore nuclea
re; dai C N E N rlcevono fon-
di alcune istituzloni sclen-
tiflche, f ra cui I'lstltuto Na
zionale di Fisica Nucleare 
che ha l suoi laboratorl a 
Frascat i . Per II prestiglo 
della nazione e per la sua 
lunga tradlzlone nel campo 
scientiflco non si pud asso-
lutamente ridurre la quota 
parte dei fond! del C N E N 
che vanno a l l ' I N F N ; e non 
si possono parimenti ridur

re le sovvenzlonl a gruppi 
scientifici che lavorano nel 
campo della fisica nucleare 
e applicata ». l i.i- •*.-?-'.' 

Come si vede, flno a que* 
sto punto II dlscorso appare ;, 
abbastanza chlaro e linea-> 
re. . Assal diversa, invece, 
e I'lntonazlone che — secon-
do I'agenzia democristiana 
« l t a l l a » — II relatore ha 
dato alia parte della sua 
analisi relatlva alle reallz-
zazioni e ai programmi del 
Comi ta te « Per II prossimo 
piano quiiiquennale (per cui • 
sono stati richiesti 150 mi -
Hard!) — ha scritto II sen. . 
Zanninl — questi sono I 
principal! ' programmi del 
C N E N : esso aveva pro- : 
grammato due generazionl 
(o grappoli ' nuclearl ) , - la 
pr ima di 500.000 kw e la 
seconds, che dovrebbe es-
sere attuata nel 1970, per 
un milione di kw. Sulla pri 
ma generazlone la polemlca 
si e diffusa molto. Rtmane 
tuttavia da chiedere come 
siano stati spesi I fondi in 
dotazione del C N E N per il 
primo piano quinquennale 
(80 mi l iardi ) , tenendo pre-
sente che I'oblettlvo prin
cipale dell'ente consiste nel
la progettazione e costruzio-
ne di macchine nuclearl per 

la produzione di energia 
elettrlca e non nelle j atti
vita ricordate». • 

8e II resoconto dell'agen* 

parazione fra la ' ricerca 
pura e la produzione. -

Tutt l sanno, infatti , che 
I'oblettlvo principale delta 

zia democristiana e esatto, '.•:, campagna In atto contro II 
il relatore dl maggloranza C N E N e quello d l - r ldurne 
al bilancio * dell'lndustria . le funzlonl al campo mera 
avrebbe condotto la sua in-
daglne 3ul filo dl un rigo-
roso « morallsmo »; tal che 
si potrebbe pensare, ad 
esemplo,. che egli abbla vo-
luto crit icare (e condanna-
re) la partecipazione subor-
dinata del C N E N alia so
cieta - I ta latom, manlpolata 
prat icamente dalla F lat e 
dalla Montecatlni, nonc.be i 

' n casi » piuttosto numerosi 
(e da noi denunziati) nel 
quali I'ente 'ha > ceduto . al 
monopoli e in »particolare 
alia F ia t « dlsegni e plan! 
completi elaborati - dai tec* 
nlci dei.auoi laboratorl, sen
za alcuha contropartita ». • 

Non pare, tuttavia, che 
le critiche del sen. Zannini 
siano rivolte a questo ge-
nere d'att ivita. Si direbbe, 
anzl, che sotto la scorza 
« moralistica • della rela-
zione vi siano motivi divers! 
e contrastanti con quelli ap
parent!, specie se si con-
sldera la manlera ' punti-
gliosa con cui essa . di-
fende il prlncipio della se-

mente ' scientiflco, affihche 
i menopoli possano lavorare 
Indi8turbati nel settore del
la produzione e dello sfrut-
tamento dell'energia nuclea
re. Ne, d'altronde, si puft 
Ignorare che la « diffusa • 
polemlca » sulla « pr ima ge
nerazlone », di cui ha par-
lato II sen. Zanninl , r lguar-
dava prlnclpalmente le cen
t ra l ! nuclearl ' di Latlna e { 
del Garigliano (costrultc 
da l l 'EN I e da l l ' IR I con la 
assistenza scienitflca e tee-
nica del C N E N , cosl come , 
avvenne per quella di T r i -
no Vercellese, realizzata 
dalla Edison « clandestlna-
mente » e.cioe senza la ne-
cessarla autorlzzazione ' 

Alia luce di questi fat t l , 
evidentemente, II senso del
le critiche rivolte al C N E N 
appare piu chlaro, mentre 
addirittura trasparente r l -
sulta il vero scopo 'del la 
nuova ondata « moratizza* 
trice ». 

Sirio Sebastianelli 
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*M; La • nascita del Comita-
to nazionale delle ricerche 
nucleari .' costitui, • malgra-
do «.utto, un passo avanti 
che avrebbe portato ben 
presto a conseguire i pri
mi siiccfissi in campo nu
cleare. In primo luogo es-
so impedi al CISE — il 
centro' di ricerche finan-
ziato dai" monopoli — di 
poter accedere ai finanzia-
menti dello Stato. Anzi il 

.CISE, dopo tre - anni ; di 

.estenuanti trattative, por-
tate per le lunghe dall'at-

• teggiamento ambiguo • dei 
governi, venne trasforma-
to da societa prevalente-
mente • privata in societa 

, paritetica tra industrie pri
vate e . industrie statali. 
Una convivenza piena • di 
pericoli, poiche creava il 
precedente del • controllo 
dei monopoli su una parte 

* delFattivita nel settore 
nucleare. Che le grandi in
dustrie private intendesse-
ro servirsi di questo pote-

re, risulto ben presto chia-
ro. II terreno di scontro fu 
la progettazione e la co-
struzione dei laboratori di 
Ispra. -•• -•• -' 
. II CISE fece di tutto per 
ritardarne la realizzazio-
ne. I gruppi privati inten-
devano , guadagnar tempo 
per impedire che il primo 
grande centro di ricerche 
nucleari italiano recasse 

-il marchio inconfondibile 
dell'iniziativa pubblica. Ci 
fu perfino . un processo, 
promosso dai CNRN contro 
il CISE, finche il Comita-
to nazionale assunse deci-
samente la completa dire-
zione dei lavori, • favorito 
soprattutto dai fatto che 
ben • cinquanta ricercatori 
si dimisero in blocco dai 
CISE e passarono all'or-
ganismo statale. II - primo 
scontro si risolse dunque 
a" vantaggio del CNRN, 
che in soli diciotfo mesi 
ultimd il centro di Ispra. •'. 

Ma la battaglia era ap-. 

pena agli . inizi: il reatto-
re di ricerca era appena 
entrato in esercizio che si • 
verified un incredibile col
po di scena. II governo ita
liano decide di regalare in 
blocco i laboratori all'Eu-
ratom. Scoppia cosi il pri
mo : scandalo « atomico ». 
La stragrande maggioran-
za degli scienziati insorge 
protestando. II = direttore 
del centro di Ispra, prof. 
Salvetti, si dimette e scri-
ve: < Nel momento in cui 
le forze migliori sono im-

• pegnate in un grande pro-
gramma industriale vi e 
chi, .aU'insegna di un ma-

' linteso europeismo, viiole 
; privare il Paese di quel 
poco che si e fatto. Si vuo-
le * forse : impedire la for-
mazione di una classe re-
sponsabile nucleare italia-
na? Una volta : ancora 

/avremmo rm ancata -:.' a un 
• impegno, : avremmo '• eluso 
una prova: e facile profe-
zia che da questa politica 

di rinunce vi e chi trarra 
profitto». " • : v 

La denuncia del prof. 
Salvetti e precisa, le sue 
parole aprono uno spira-
glio sul reale significato 
della operazione. Gli scon- • 
fitti del CISE — FIAT, 
Montecatini, monopoli elet-
trici — • hanno avuto la 
loro rivincita. Anni pre-
ziosi sono stati perduti. 

Qualche tempo prima 
della punizione inflitta ai 
« ribelli di Ispra » era av
venuto qualcosa che spie-
ga molte cose. II 19 luglio 
del 1956 la FIAT e la 
Montecatini costituirono la 
societa SORIN — capitale 
versato di 100 milioni — 
della quale ciascuno dei 
due gruppi detiene la me-
ta delle azioni. Nel consi
glio « di ' amministrazione 
della societa troviamo i 
piu bei \norni dei due mo
nopoli, da Valletta a Fai-
na. Scopo della nuova im-
presa: costruire un reatto-

Dalle central, h 
ai reattori a, onto 

240 grammi di nafta per un solo chilowattora — II primo reat-
tore di potenza italiano e i programmi del CNEN 

9- P 

Se le prospettive della 
energia nucleare sono su 
scala mondiale molto rile-

svanti, per I'ltalia sono vi-
'tali. Esse rappresentano la 
prima seria possibilita che 
si offre al nostro paese, di 
porre; termine alia dipen-
denza - dalVestero per . le 
fonti energetiche, il che si-
gnifica anche dare una ba
se sicura e stabile a una 
qualunque forma di pro-
grammazione economica. 

Molto - schematicamente, 
la -• situazione delle fonti 
energetiche italiane pud 
essere descritta come se
gue: 1) i costi attuali di ' 
costruzione ed esercizio 
delle centrali idroelettriche 
sono tali che. sebbene Vac-
qua non abbia un prezzo, 
Venergia prodotta risulta 
anche piu cava' di quella 
delle fonti nucleari attuali, 
da 7-8 a 10-12 lire per ki-
lowattora. Si potranno an
cora costruire nuovi im-
pianti, ma non certo nella 
misura richiesta dalla do-
manda crescente di energia 

'In cifre reali, la produzio
ne idroelettrica italiana si 
aggira attualmente sui 40 
miliardi di kilowattora an-
nui, e potrd aumentare fino 
a un massimo di 50-60 mi
liardi verso il 1975. 2) 

• La produzione delle cen-
- trali termoelettriche con-
venzionali in Italia e pre-
sentemente di circa venti 
miliardi di kilowattora an-
nui ottenuti approssimati-
vamente per tre quarti 
bruciando olio combustibi-
le, in ragione di 240 gram-
mi per kilowattore, quin
di complessivamente nel-
Vordine di 3-4 milioni di 
tonnellatc. L'olio combu-
stibile rappresenta la meta 
dei prodotti di raffinazione 
del petrolio, cosl che per 
disporne e necessario ave-
re un peso doppio di grei-
zo, quindi anche trovare 
sbocchi convenienti per gli 
altri prodotti di raffinazio
ne. 

In oqni caso, il settore 
termoelettrico convenzio-
nale non potrA espandersi 
che a spese del petrolio di 
importazione, perche — 

mentre le risorse nazionali 
di carbone e gas spno sicu-
ramente : insufficienti — 
tentatiin dell'ENI, di otte-
nere il controllo di giaci-
menti' petroliferi - medio-
orientall, sono stati sostan-
zialmente frustrati dall'in-
tervento massiccio del car-
tello, che e tomato Vanno 
scorso anche- nell'Irak, do
ve aperture promettenti si 
erano precedentemente de
lineate. - -
•; D* altra parte, bruciare 
petrolio per produce ener
gia elettrica e puro van-
dalismo, secondo le vedute 
piii moderne, e nonostante 
che nuove riserve di idro-
carburi vengano scoperte 
oramai regolarmente. In
fatti il petrolio e il gas 
naturale, nonche il carbo
ne, hannc assunto in questi 
uItimi anni importanza cre
scente come materia pri
ma della industria chimica 
di sintesi, doe quella che 
produce le sostanze plasti-
che, coloranti, vernici, fer-
tilizzanti azotati. —.••- . "' 

Questi elementi conferi-
scono nuovo significato al
ia altemativa costituita 
dalla energia nucleare; e 
che non e affidata — I'ab-
biamo detto — solo alle 
centrali funzionanti o sul 
punto di funzionare sul no
stro suolo, alle quali stra-
namente sembra essere vie-
tato Vaccesso per i tecnici 
del' CNEN, per * volonta 
del direttore generate del-
VEnel, professore Angelini. 

Accanto a queste centra-
• It, che si valgono di Teat-
tori • acquistati in Gran 
Bretagna o negli Stati Uni-
ti, hanno importanza deci-
siva i programmi di ricer
ca svolti o avviati • dai 
CNEN (Comitato Naziona
le Energia Nucleare), che 
come e noto, avendo porta
to a termine un primo Pia
no quinquennale con la 
spesa di circa settantacin-
que miliardi, ne ha presen-
tato al^govemo un secondo, 
per il quale il finanziamen-
to previsto, di centoqua-
ranta miliardi fino al 1968, 
non e stato ancora appro-
vato. 

\ '•' Nell'assieme,' questo . se
condo piano quinquennale 
tradisce senza dubbio le 
molte e contrastanti pres-, 
sioni che ne hanno influen-' 
zato la elaborazione, cosi 
che in esso si notano alcu
ne carenze generiche (di-
spersione delle forze, scar-
sa definizione ' della linea 
programmatica -v e insuffi
cienti indicazioni sui mezzi 
disponibili). _ ' " ' 

Tuttavia i r' programmi 
specif ici del CNEN nel 
campo dei reattori sono 

• intressanti e riscuotono 
giudizl positivi, tenuto con-
to anche delle diverse fasi 
di sviluppo in cut si trova
no. Essi.sono essenzialmen-
te tre, in vista di tre obiet-
tivi che • rispondono • alle 
fohdamentali linee-di ri
cerca quali si sono venute 
determinando sul piano in-
ternazionale: un reattore 
della * seconda generazlo
ne » (PRO): nuovi cicli di 
combustibile per i quali 
possono . - essere : adattati 
anche - reattori • esistenti 

'(PCUT); ricerche relative 
alia' progettazione di un 
reattore « breeder veloce * 
(RAPTUS). 

II primo di questi pro
grammi (PRO = Program-
ma Reattore- Organico) e 
notevolmente a vanzat o: 
mentre sono in corso i la
vori insito (presso Bolo
gna sul Rio Torto) per la 
costruzione del reattore di 

•potenza, e gia in funzione 
-da alcuni mesi presso il 
Centro nucleare della Ca-
saccia (Roma) una critical 

-facility, cioe un reattore 
sperimentale che non pro
duce energia, ma nel quale 
hanno luogo . i medesimi 
processi fisici e chimici che 
daranno • vita alVimpianto 
definitivo. 

•\ 7 risultati economicl non 
dovrebbero dunque manca-

>re di aggiungersi a quello 
piii importante (e anche 
esso economico, < pagante * 
a piii lungo termine) di 

.aver laureato tecnici nu
cleari italiani al livello co
sl della ideazionc e proget-

• tazione, come della esecu-
zione, che comporta com-

plessi problemi' ' •''•'• 
II PCUT (Programma 

Ciclo Uranio-Torio). si pro
pone lo scopo di introdurre 
nei reattori nucleari un e-
lemeiito ••• radioattivo -• di 
grande interesse, il Torio, 
il quale nel corso del ciclo 
produttivo di energia • si 
trasforma parzialmente in 
un isotopo dell'Uranio (U-
233), che e la migliore so-
stanza fissile . conosciuta. 
L'interesse di questa ricer
ca — condotta - contempo-
raneamente in tutti i paesl 
ad a vanzat o sviluppo nu
cleare — e grandissimo, 
poiche pud consenlire una 
sensibile riduzione dei co
sti energetici. utilizzando 
impianti gia esistenti, come 
quello del ' Garigliano. II 
fatto che la ^scelta della 
localita. destinata a riceve-
r e - l e " installazioni '- del 
PCUT (comune di Roton-
della. presso Materd), sta 
stata palesemente dettata 
dalle preoccupazioni elet-
torali dell'on. Colombo, 
pud incidere in qualche 
misura sulla spesa coni-
plessiva. ma non diminui-
scc i pregi del programma. 

Infine il RAPTUS (Rapl-
do Torio Uranio Sodio) ha 
come obiettivo finale un 
reattore di quella che si 
potrebbe chiamare la * ter-
za generazione >: del fipo 
detto breeder o autoferti-
lizzante, atto cioe a produr-
re (a spese delle sostanze 
« fertili » in esso introdot-
te) piu sostanze fissili di 
quelle che consuma, sia 
che funzioni in base a un 
ciclo uranio-plutonio, sia 
che adotti invece un ciclo-
u'ranio-torio o plutonio-to-
rio. E' il tipo di reattore 
da cui potra dipendere lo 
sfrut tamento a fondo delle 
sostanze fertili disponibili, 
e che, operando congiunta-
mente con i reattori delle 
prime due generazioni. de-
terminera a lungo termine 
i costi reali della energia 
nucleare, certamente a un 

• livello piii basso di quello 
corrispondente oggi alle 
fonti convenzionali. 

Francesco Pistoles* 

re atomico per la produ
zione di energia nucleare 
e un reattore di ricerca 
per la sperimentazione dei 
metalli. Le due societa (che 
negli anni precedent! ave-
vano stretto una alleanza 
politica e finanziaria sug-
gellata daH'ingresso . di 
Gianni Agnelli nel consi- >. 
glio di amministrazione' 
della Montecatini), si stac-
carono cosi dalla Edison e 
dagli elettrici iniziando au-
tonomamente quella che 
potremmo chiamare la se
conda fase dell'assalto per 
assicurarsi una.' posizione 
di dominio nel campo del
l'energia nucleare. 
• r La Edison, dai canto suo,. 
non se ne sta con le ma-
ni in mano e costituisce la 
societa SELNI, alia qua
le partecipa, in posizione 
molto • subordinata. . anche 
la Fineiettrica deL grup-
po IRI attraverso la Treii-
tina di elettricita, con lo 
scopo di costruire una cen
trale nucleare a Trino Ver
cellese. • Nessuno ' ha ' mai 
autorizzato la Edison a 
costruire la centrale. e di-
fatti essa c ufficialmente > 
non esiste nemmeno ora 
che e quasi ultimata. Ma 
dai momento che la co
struzione e andata avanti, 
e facile arguire che . Tau-
torizzazione e venuta sot-
tobanco. con la complici
ty degli organi ammini-
strativi e politici del go
verno. . '• ; 
- La rapida entrata in 

funzione dei laboratori di 
Ispra. avvenuta - mentre 
cominciavano a prendere 
corpo la centrale di Lati-
na dell'ENI a cui avrebbe 
fatto seguito quella del 
Garigliano (IRI), deve es
sere - stata :• una ; sorpresa. 
Difficile conoscere quanto : 

avviene tra le quihte del
la politica e della econo-
mia. Ma certo e che il re-
galo di Ispra aU'Euratom 
e avvenuto nel quadro del
la ' c politica di rinunce > 
che ha contrassegnato la 
attivita " governativa in 
campo : nucleare, per : far 
si che « qualcuho ne trag-
ga profitto >. 

In Parlamento s i ' svol-
geva intanto la battaglia 
per la legge nucleare. Nel 
marzo del 1956 un gruppo 
di senatori comunisti, so
cialisti e indipendenti pre-
senta un progetto di legge 
che' stabilisce ' il diritto 
esclusivo dello Stato alio 
sfruttamento - dell'energia 
nucleare. In ; una intervi-
sta, % il': compagno Monta-
gnani. primo firmatario del 
progetto. sintetizza gli sco-
pi dell'iniziativa: impedi
re che I'ltalia rimanga ta-
gliata fuori dalle prospet
tive aperte dalla applica-
zione industriale dell'ener
gia " atomtca, e che del
l'energia atomica si impa-
droriiscano quegli stessi 
gruppi privati che mono-
polizzano alcuni settori de-
cisivi nel nostro apparato 
industriale. « La classe di-
rigente — afferma Monta-
gnani —- non ha saputo 
elaborare una politica ato
mica che tenesse conto 
delle disponibilita nazio
nali di personale scientifl
co delle risorse culturali del 
Paese e delle necessita del-
l'industria. L'ltalia si tro
va in svantaggio anche ri-
spetto all'India, al Belgio 
e alia Jugoslavia >. 

Solo nel settembre del 
1956 il governo presenta 
un suo progetto di legge 
nucleare, dovuto al libe
rate Cortese. allora mini-
stro dell'lndustria. Si trat
ta di uno smaccato tenta
tive di consegnare• lo 
sfruttamente dell' energia 
nucleare ai monopoli pri
vati, la riconferma cioe 
della «politica delle ri
nunce ». Per illustrare le 

portata del progetto Cor
tese. bastora riportare il 
titolo del Corriere della. 
sera del 23 settembre: • 
«Dichiarazioni del mini- \ 
stro Cortese: l'iniziativa 
privata favorita nella leg- ; 
ge sull'energia atomica >. ; 

[ La reazione e tale che i l ' 
governo ritira il progetto e • 
promette di elaborarne uno 
nuovo. Difatti. qualche: 
tempo dopo, torna alia ca-'. 
rica con il progetto Gava . 
presentato, non si sa se per 
furberia o per mancanza di 
coraggio, non come una 
legge che .voglia regolare \ 
l'intera materia, affrontan-

• do il problema di fondo su 
chi dovra sfruttare l'ener- . 
gia nucleare, ma solo un • 
modesto " < stralcio >, '.un ' . 
tentativo di porre un po'' 
di ordine in una questio- . 

. ne cosi delicata, per ripar--
lame compiutamente in un,' 
secondo momento: In veri- , 
ta l'aria dimessa non na-
sconde l'insidia. II Comi
tato pe'r l'eriergia nuclea-' 
re (CNEN) che sarebbe ] 
succeduto al CRNR avreb-' 
be continuato a veleggiare 
nei nebbiosi limbi del suo; 
predecessore, senza alcun . 
controllo da parte del Par- \ 
lamento. La reazione delle 
Sinistre e decisa: il gover— 
no deve far approvare una :. 
completa legge nucleare,.-.. 
non ricorrere ad un espe- ; 

diente • N;. re •.. • 

Ma se e'e una cosa che i • 
monopoli temono, e appun- ! 
to una legge nucleare che ;

: 

intacchi i loro •• interessi. 
Comincia • cosi * il lungo , 
periodo degli « stralci > di •: 

altre leggi stralcio, mezzuc- :' 
ci ai quali ricorre il gover- ' 
no per far fronte alle ri
chieste di finanziamento .. 
del settore nucleare. Si assi. 
ste ad un caotico sovrap- v 
porsi di provvedimenti par-
ziali. che lasciano aperte le . 
porte ad ogni' rischio am- '*• 
ministrativo. L'importante. . 
per i governi, compresi ^ 
quelli formati con il con-
corso del PSDI, e di tener : 
ben chiusa la porta al pro- ., 
getto di legge comunista e >; 
socialista. impedire che ve-
nisse stabilito il ' diritto 
esclusivo dello Stato alio ' 
sfruttamento dell' energia *• 
nucleare. - - ". - ,•-".;•' 

Nel luglio del 1960 la s i - . 
tuazione e giuhta ad un ta- . 
le punto di gravita che gli >• 
scienziati. i fisici. i tecnici, • 
i ricercatori, gli ingegneri, 
stanchi di questo andazao, -
proclamano uno sciopero ?-
generate. Impressionato, II -' 
governo elabora in gran ' 
fretta il disegno di legge 
Colombo,' una specie di ? 
stralcio di tutti gli stralci . 
precedenti. Nasce cosi i l . 
CNEN," presidente il minj-
stro dell'industria. segreta-
rio generale il prof. Felice ; 
Ippolito. Nasce con gli stes- ' 
si segni dell'ambiguita che -
hanno contraddistinto l'or-
ganismo che l'ha precedu- : 
to. II problema di fondo ; 
della avocazione alio Stato ; 
della produzione nucleare •' 
e ancora una volta eluso. II 
CNEN porta con se i germl • 
che possono minargli la sa - . 
lute. Tuttavia si difende fin . 
dall'inizio. Porta avanti un 
piano di ricerca, di poten- . 
ziamento degli impianti e ; 
di sviluppo notevole. For- • 
ma un gruppo di 2.500 ri- '•' 
cercatori che costituiscono 
il patrimonio piu prezioso.' 
Ma sono questi anche gli ; 
anni in - cui - intorno al '. 
CNEN si stringe il nodo 
che minaccia di strangolar- . 
lo. Con la competitivita a • 
portata di mano, le appli- • 
cazioni dell'energia atomi- v' 
ca nel campo dell'agricoltu
ra, della tecnica e della me-
dicina, anche i gruppi pri

vati non hanno piu molto ' 
tempo da perdere. 
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