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Nuovi gravi problemi posti dal terremoto in Sicilia 

Sono gia vecchie le norme 

per I'edilizia antisismica 

Un anno fa moriva a Roma Giacomo Debenedetti 

LA PRESENZA PI UN CRITICO 
« Copire un poeta i senfirlo fraterno alia nosfra sorte »: un mefodo di analisi 
come fatfo operativo impostafo sulle esigenze di gusto, sulla fantasia, sul 
rigore morale, e animato da una passione pressoche unica per la letteratura 

II fatto che, oltre ai tanti e tanti morti, il danno piu grave del terremoto in 
Sicilia sia stato quello del crollo di intleri paesi, dello sbriciolamento di tante 
misere case , in vita a qualche riflessione. Ora, dopo il disastro, e stato detto: 
« Ricostruiremo, ricostruiremo con edilizia antisismica ». Ingenuamente ci s iamo 
nblezv.: ma come, la Sicilia, terra cosi duramente provata dai terremoti, non 
era tutta zona nella quale erano prescribe le norme antisismiche per I'edilizia? 
E ri/ece no, 30I0 parte delle province di Catania e di Messina sono comprese 

nelTelenco contenuto nella legge , n. 1684 del 25 novembre 1962, che stabilisce ap-
punto in quali comuni deb-
bano essere applicate le 
norme antisismiche (det-
tagliatamente prescritte 
nella logge stessa). E viene, 
di conseguenza, un dubbio. 
Corrisponde 1'elcnco dei comu
ni ad uno studio serio e scien-
tiflco della configurazione geo-
logica del nostro paese, o Tor
se non si tratta altro che di 
una registrazione « a posterio
ri ». ahime quanto tragica-
mente tardiva. della manife-
stazione di sconvolgimenti tel-
lurici, che determina l'inclu-
sione nell'elenco delle zone 
terremotate? II dubbio. cono-
scendo le cose di casa nostra, 
e legittimo. E. dopo il dubbio. 
l'indignazione. 

Si pensi quanto Papplicazio-
ne di norme antisismiche abbia 
salvato intiere citta. come Se-
nigallia ad esempio. la quale 
quasi completamente distrutta 
una volta nel '30 da un terre
moto, ricostruita secondo le 
norme. resistette nel '43 ad un 
secondo, quasi altrettanto gra
ve terremoto. 

Non si creda perd che basti 
costruire in cemento armato 
una casa per assicurarla con-
tro le scosse. La legge pre-
scrive un particolare modo di 
calcolare le strutture di ce
mento armato. a sistema co-
siddetto «intelaiato >. tale da 
rendere la struttura elastica e 
senza punti di possible frat-
tura. 

Le prescrizioni. certo, sono 
complicate: determinano mag-
giori costi, un'edilizia meno 
intensiva. e contengono norme 
anche per le costruzioni gia 
esistenti. Ma chi. dopo 1'ultimo 
disastro. e i tanti che lo hanno 
preceduto. si sentirebbe di dire 
che non sono necessarie? 

Del resto. ci sono autorevoli 
pareri tecnici che ritengono 
che le norme contenute nella 
legge. pure recente (ma 'e solo 
una riedizione di una legge del 
*38) sono ormai arretrate ri-
spetto alle invenzioni della mo-
derna tecnologia. Si potrebbe 
fare meglio. appUcando nuovi 
sistemi di calcolo. per allegge-
rire le strutture e quindi far 
diminuire i costi e. rid che e 
piu importante, i pericoli di 
crollo dovuti al fattore < peso > 
sul terreno. 

Quindi. analisi accurata del
le zone soggette a sconvolgi
menti tellurici (approfondire 
gli studi sulla fascia del « cor-
rugamento alpino » della quale 
si e gia parlato in questa sede) 
e rivedere le norme tecniche 
per I'edilizia antisismica. Trap 
po tardi, certo, per Monteva 
f o, Salaparuta e tanti altri po-
veri paesi. ma in tempo, senza 
voter essere di malaugurio, 
per prerenire altr* dolorose 
•dagure, 

Novella Sanson! 

Solo parte di due province 
erano comprese nelTelenco 
della legge — Le indicazioni 
della moderna tecnologia 

La vita di un critico, non 
appena umanamente si e con-
clusa, pub far sentire anco 
ra la sua presenza in vari 
modi. Giacomo Debenedetti e 
scomparso un anno fa: se ne 
ando dopo un ultimo periodo 
di terribile sofferenza, e si 
trovb intorno a salutarlo. ac-
canto alia statua di Giordano 
Bruno in Campo de* Fiori, 
un gran numero di amlci che 
lo stimavano. Non erano tutti 
scrittori. Erano anche lettori 
dei suoi saggi, popolani del 
quartiere, compagni che in 
lui riconoscevano il compagno 
sotto la finezza e 1'eleganza 
di una cultura letteraria fra 
le piii modeme e vive: accan-
to alia ricchezza della dottri-
na e deU'esperienza critica, 
una semplicita di modi e di 
discorso quasi sempre paca-
to, civilissimo. che si adom-
brava eccezionalmente. e an
che in forme impetuose, so
lo di fronte alia superficiali-
ta e alia prepotenza. 

In questi tratti umanl s'in-
trawedono gia due tratti mo
ral! che danno la Icro im-
pronta alle sue riflessioni in-
tellettuali. Debenedetti era na-
to nel 1901; piemontese. E si 
era trovato subito a contatto 
con quel fervore di interessi 
che, dalla politica alia lettera
tura, al teatro, aH'osservazio-
ne sociale, caratterizzo, fra 
tutte le altre citta, la Torino 
di Gobetti e di Gramsci. In-
tanto, fra 1 coetaneJ. ebbe aml
ci come Mario Gromo e Ser
gio Solmi. con i quali apr) 
it primo dibattito sulla lette
ratura, e su quello che allora 
si doveva intendere per lette
ratura in un'Italia che manca-
va anche letterariamente di 
una personalita prectsa. Si 
oscillava fra la facilita este-
tizzante e i lirismi esaltati o 
le eterne sperimentazioni di 
laboratono. Si formo, in ple
na vigilia di fascismo, una 
atmosiera rivendicativa o rt-
sorgimentale o nformistica, 
che aveva questi limiti, ma 
poteva sollecitare I giovanl 
piu attenti a un rigore di 
posizjoni moral!. Per alcunl di 
quel giovani l'orientamento si 
and6 precisando verso quelle 
tenderize che. in Italia o ne-
gli altri paesi europei. face-
vano sentire magglormente la 
necessita di una elaborazione 
consapevole o di un cldeale 
poetico severo >, come si dice-
va allora. 

Per iUustrare U senso del 
discorso critico che Debene
detti apr) giovanistmo, occor-
re guardare anzitutto alle scel-
te. Da una parte, 11 Croce 
teU'Estetica, e naturalmente 
avrertendo, senxa troppl ritar-
dL t UmlU della critica cro-
ciana e staccadosene quasi 
subito attraverso una rifJesslo-
ne sulla cultura francese che 
dlvenne, per lui, costante. 

DaU'altra, l'opera e l'esempio 
stoico di Carlo Mlchelstaed-
ter, un autore che fino al-
1'ultimo fara sentire a Debe
nedetti rammarico e amarezza 
per llncomprensione e I'indif-
terenza delta cultura italiana 
Ma pot, sul passo dei tempi. 
egli ebbe una parte di pro-
tagonisu nella scoperta di 
Proust. II suo primo sagglo 
su questo autore e nel • Ba-
retti»: esattamente nel 1925, 
qundo la pubblicazione della 
Ricerca del tempo perduto 
(compiuta nel 1927) era anco-
ra in corso. E gia nella ri-
vtsta « Primo tempo» egli a-
vera dato un giudizlo sulla 
vocazione narratlva di Umber-
to Saba, scorgendo c un fondo 
di fandullo e di popolaaos 
sotto la squlslta eleganaa del-
l'intellettuato che, pero, sem
pre alia Tivacrta allegra del 
fandullo e alia serieta sevara 

del popolano continua a ren
der conto delle proprie sco-
perte. Si aggiungano a que
sti 1 nomi di Pirandello, Ver-
ga, Montale, Vittorini, Mora
via, Pavese; si aggiungano le 
attente valutazioni sulle ope-
re e sul problem! che anima-
rono i dibatUU del secondo 
dopoguerra: Sartre. Camus, il 
• nrniveau roman ». la crisi de-
gli strumenti narrativi attra
verso Proust, ancora, e Kafka 
e Joyce, di cui ugualmente 
egli era gia suto uno dei 
primi interpret! italiani. 

Ai nostrl lettori ricordero 
che Debenedetti ra anche u-
no del collaboratort del no
stro glomale: proprio su 
«117nlta», dopo U '45. egU 
rtprendera ratttrlta di crlUco 
milltante. Prima, par anni, gli 
era stato lmposto fl sUenzlo 
dalle leggl raxzlall faadste. Ao-
canto ai saggi. egli mediUva 

e scriveva due brevi « rifles
sioni », due scritti fra i piu 
belli di questo periodo: Ot
to ebrei e 16 ottobre 1943. Tie-
vocazione e ricostruzione del
la grande retata dei nazistl 
nel ghetto di Roma, un epi-
sodio che divenne per Pauto-
re la verifica costante di se, 
del proprio mondo, della stes
sa partecipazione alia lettera
tura. 

Nella sua vita ebbero poi 
importanza anche altre attivi-
ta: organizzatore di cultura, 
nelle giurie dei premi lettera-
ri, e anzitutto al « Viareggio J»; 
consulente e dirigente edito-
nale; professore di letteratu
ra contemporaries nelle Uni-
\ersita di Messina e di Ro
ma. Ma, anche in queste at-
tivita, la sua presenza era in 
piena armonia col suo metodo 
di critico, nel quale s'intrec-

i ciavano tre element! alia ba-
I se di ogni analisi: il rigore 

morale, di cut abbiamo gia 
detto; 1'esigenza del gusto; la 
fantasia dello scnttore. aCa-
pire un poeta e sentirlo fra-
terno alia nostra sorte », scri
veva a proposito di Proust. 
E, se si leggono attentamen-
te i suoi • saggi >. era questo 
il fine ultimo della sua uida-
gine. LA quale poteva anche 
partire da quelle ragioni di 
gusto che, nelle prime genera-
zioni del Novecento hanno piu 
o meno predominato nella cul
tura borghesc (sotto 1'egemo-
nia di Cecchi o di Cardarelli) 
e attraverso le stesse riviste 
dissident! fino a c Solana». 

Ma In Debenedetti — lo 
naffermo — anche il gusto 
acqutstava un contenuto mo
rale, di aspra. consapevole 
conquista nsorgimentale, per 
cui la letteratura, di 14 dal 
fatto di conoscenza, diventava 
un fatto operativo, un tenni-
ne di paragone. Di qui la 
sua tendenza a dialogare. at
traverso il testo, con il narra-
tore o 11 poeta. Dal ritratto 
dell'uomo egli arrivava alle 
rootivazioni dell'artista, per 
concludere ogni volta sulla 
proposta nuova che, se e dav-
vero po&iia, ogni libro non 
pu6 non contenere. D che non 
era il punto di approdo di 
una esercitata sensibilita. Era 
11 frutto di un'esperienza Intel-
ligentemente vissuta animate 
da una passione per la poe-
sia e per la letteratura pres
soche unica nel panorama tet-
terario odiemo. E ancora bi-
sognera riconoscere le sue do-
U personal! di scrittore che 
rendono affasdnantl le sue pa-
gine, ma proprio perche ric-
cbe di problemi, di scelte de
cisive, di riferimenti ragiona-
XX, dl gradM predsi, dl l» 
zlonl dl metodo. Questa e oggl 
la sua presenza, 

LA SCUOLA 
senza aule 

Un'indagine delNSTAT conferma 
la eslrema gravita della sifua-
zione dell'edilizia scolaslica nel 

nostro paese 

L'ISTAT ha pubblicato ana « rlleva-
zione sullo stato deU'edilizia scolastl-
ca », che ha assunto i caratteri di un 
vero e proprio «cens imento» riferito 
alle scuole elementari, alle medie e alle 
superior! — comprese le scuole pareg-
giate, parificate o autorizzate — da cui 
risulta un quadro impressionante. Nel 
nostro paese esistono oggi, comprese 
quelle in costruzione, 53.119 scuole, 
33.628 delle quali classificate come 
4 edifici appositamente costruiti o per-
manentemente a d a t t a t i 
(quelli «appositamente co
struiti s> sono esattamente 

Michele Rago 

25.454 e quelli « adattati » 
6.174) e b e n 19.491. pari al 
36,7 per cento del totale, 
classificati come t locali uti-
lizzati precariamente ad uso 
scolastico». Quel e precaria
mente » non e certo un com-
plimento per le autoritA di go-
verno che presiedono alia 
scuola: tanto piu se si pensa 
che gli statistici in genere — 
e quelli che lavorano per il go-
verno in particolare — per la 
natura stessa della loro pro-
fessione non amano le espres-
sioni figurate. Ma la situazio-
ne. nonostante la crudezza di 
queste cifre. non appare an
cora in tutta la sua gravita. 
Si pensi fra l'altro che le au
le « effettivamente utilizzate 
per l'insegnamento > sono. se
condo l'inchiesta TSTAT. 275 
mila 459 e che il 20 per cento 
di queste aule « si trovano in 
locali precariamente utilizza-
ti ad uso scolastico ». Si pen
si che le sedi scolastiche vere 
e proprie. dove sono ospitate 
«una o piu classi dipendenti 
da una stessa scuola o funzio-
nanti in un medesimo edifi-
cio >. sono 59 9-17 con 6 milioni 
e 877.376 alunni. e che il 34.9 
per cento delle sedi e il 17.7 
per cento degli allievi ven-
gono ospitati in c locali preca-
ri». Si pensi ancora che la 
€ percentuale delle aule ordi-
narie situate in edifici appo
sitamente costruiti o perma-
nenfemente adattati decresce 
man mano che dalle regioni 
dell'Ttalia settentrionale si 
passa a auelle dell'Ttalia me-
ridionale e insula re ». Si pen
si altresl che il numero medio 
di affollamento delle aule e 
pari a 25 unita. ma con punte 
che raggiungono le 37 unita in 
Sicilia e in Sardegna e le 36 
in Puglia. Si pensi infine che 
nel 10.4 per cento delle scuo
le l'insegnamento viene im-
partito a turni e che ai turni 
sono interessati in tutto il pae
se un milione e 923.274 ragaz-
zi. pari al 28 per cento del 
totale. 

n quadro a questo punto e 
complete dal punto di vista 
statistico. Ma le cifre fornite 
dall'TSTAT si prestano ad al-
cune considerazioni che ci 
sembrano d'obbligo. 11 fatto, 
anzitutto, che nel Mezzogior-
no e neTle isole esista propor-
zionalmente il pin alto numero 
di « aule precarie* (11.201 su 
20 078) sta a dimostrare co
me. anche nel campo dell'edi
lizia scolastica. sia stata fat-
ta una politica di compressio-
ne e di abbandono verso le 
regioni meridionali. giustifica-
bile — o meelio c comprensi-
bile » — solo se si pensa che. 
nei piani dei governanti. il 
Sud si doveva gradatamente 
spopolare. magari attraverso 
la politica dell'emigrazione. 

In secondo luogo. il fatto che 
la maggioranza delle scuole 
cprecarie* (41.4 per cento) 
sia riservata alle medie dimo-
stra che nel predisporre i pro-
grammi per l'attuazione della 
c scuola delTobbligo » non si e 
pensato affatto agli edifici che 
dovevano ospitarla. 

In terzo luogo. fl fatto che 
sia no c precarie * il 33.7 per 
cento delle scuole elementari 
rivela che non ci si e neppure 
preoccupati di stimare la cre-
scita della popolazione in eta 
scolare: cosa questa assolu-
tamente possibfle con i norma-
b* mezzi della statistica. H fat
to. infine, che risultino c pre
carie » anche fl 32.1 per cento 
delle sedi per le scuole supe-
riori tesu'monia dell'incuria 
con cui si e affrontato questo 
problema. pur sapendo che 
nelle mutate condizioni eco-
nomiche e sociali del paese fl 
numero degli allievi delle c su-
periori ^ sarebbe aomentato. 
cost come quello degli studenti 
delle universita. 

sir. se. 
Nel grafico in alto: la ripar-

tizione fra aule ordinarie e 
aule precarie e il numero de
gli alonni deue scuole elemen
tari e medie neUTtalia setten
trionale, nenitaua centrale, 
nel Mezzogiorno e nelle Isole. 

II «meccanismo» 
del f reddo 

C'e chi ha volnto vedere nella successione di inverni piuttosto rigid! un 
sintomo deM'inizio di una nuova «era glaciale »: in effetti, la Terra sta 
attraversan^o un periodo interglaciale di lunghezza inconsueta, ma 

non sembra davvero il caso di allarmarsi 

XIV Triennale 

II gruppo Plafania 
curera la sezione 

del "Grande numero» 
MILANO. 22. 

II gruppo di studio guidato dal-
l'architetto Michele Platania. di 
Napoli. ha vinto il concorso ban-
dito dalia Triennale di Milano 
per la sezione italiana della quat-
tordicesima esposizione. che ver-
ra inaugurata il 15 mag îo 
prossimo. 

Al f/Tuppo. composto da Anto
nio Barrese, Sandra Delfino. Al
fonso Grasso. Gianfranco Lami-
narca. Alberto Maranfioni e Set-
timo Reconditi. e stalo as^egna-
to il premio di un milione e 
cinquecentomila lire II bando 
di concorso lichiedeva la rap-
presentazione del prohlema del 
grande numero (un bene d'inte-
resse generale. il consumo del 
quale deve essere reso accessi-
bile alia societa nella sua gene-
ralita). con specifico riferimen-
to a reali situazioni nazionali 
II progetto del gruppo Platania 
ha sviluppato il problema tecni-
co scientifico e sociologico del 
condmonamento di un paesaggio 
da parte delle acque del mare 

11 peso dell'aria e inversa-
mente proporzlonale alia sua 
temperatura; in altre parole, 
Varia e tanto piu pesante 
quanto piu e fredda. E' que
sta la chiave per la compren-
sione del meccanismo del 
a treddo a, dot di quella par
ticolare sltuazione climatica 
che .tt verifica sul nostro glo-
bo quando Vasse di questo 
r-ipattinge una masstma obli-
quiln rispetto al piano dl ro-
tazwne intorno al sole. 

A^itomtmicamente, nell'emt-
sfero boTPale la s'agione del 
freddo commcia con il sol-
stizio d tnrerno, il 21 dicem-
bre, e termina con I'equlno-
zio di prnnavera. il 21 mar-
zo; dal punto di vista meteo-
rologico tnvece I'tnverno co-
mincia il 1 dicembre e termi
na I'ulttmo qtorno di febbraio. 
Agli eflettt del « freddo», se 
vogllamo tare di questo feno-
meno termico la carattensti-
ca fondamentale dell'mvemo, 
dobbiamo dire che in Italia 
esso comincia verso la secon-
da meta di novembre e ter
mina verso i pnmi giorni dl 
marzo. 

Quest'anno la temperatura 
minima nell'ltalia settentrio
nale e scesa sotto lo zero 
verso il 20 di novembre; Van-
no scorso questo e avvenuto 
il 3 novembre. Come si vede 
e come e ovvio. non eslste 
una data precisa per I'inizio 
ne per la fine dell'inverno: do 

• ^ ^ 

schede 

La piccola 
enciclopedia del 

socialismo 
e del com un is mo 

Esce ora la quinta edizlone della Piccola endclopedia 
del socialismo e del comuntsmo (Milano, Edizionl del 
Calendano, 1967, voll. 2), curata da Giulio Trevisani. con 
una fitta schiera di collaborator! che con gli anni e 
divenuta sempre piu numerosa. La > piccola » enciclopedia 
di un tempo si e trasformata in una grossa enciclopedia, 
di circa millecmquecento pagine. che costituisce il piu utile 
ed ampfo st rumen to d'info rmazi one sulla storia del mo 
vimento operaio e socialista in Italia (ed anche su molu 
aspetti delle strutture economiche e sociali italiane). Col 
tempo essa ha anche assunto un carattere piu specifica 
mente storieo e critico, pur conservando anche quello 
politico, d'intervento attivo nella lotta di oggi, e non di 
pura informazione. 

Questo stretto legame con la realta politica odiema ha 
un aspetto positivo ed uno negativo. fl primo e dato dal 
fatto che Taggiomamento dell'enciclopedia riflette in modo 
efficace 1'ampltamento degli interessi del pubblico che si e 
avuto negli ultimi anni come conseguenza deU'effettivo am-
pliamento deU'orizzonte politico; di qui la vasta attenzione 
dedicata daU'enciclopedia ai piu recent! movimenti di libe-
razione ed a! nuovi problemi economic! e sociali posti dalla 
evoluzione dei paesi del terzo mondo e dalle trasformazioni 
delle societa socialiste. 

L'aspetto negativo k dato dal fatto che alcune vocl, 
riguardanti uomini politic! che hanno, oppure hanno avuto 
recentemente, una funzione dirigente in partiti e stati comu 
nisti, ma che non restano nella storia del movimento pei 
particolari contribut! di carattere Ideologico, o anche sol 
tanto politico, hanno un rilievo eguale o maggiore di quello 
di comunisti che. qualunque sia il giudizlo che si voglia 
dare della loro opera, occupano certamente un posto assai 
importante (penso a Bukharin e a Zinoviev, per esempio) 
E' Invece pienamente comprensibile una certa sospensione 
di giudizlo su alcunl awenimenti o personalita (Krusciov 
o anche Stalin, sul quale si da ampio spazlo ad un discorso 
di Gomulka), per lo stato ancora del tutto insufflciente 
delle rlcerche storlche. 

Dl particolare utilita sono le vocl dedicate a figure ml-
nori del movimento operaio e socialista italiano, che danno 
spesso, oltre alle indicazioni bibllogranche essenziali, anche 
opportanl riferimenti blbliograficl per unlnformazione pin 
ampia, cost come sono molto utili le vod dl argomento 
sindacale o riguardanti problemi e aspetti deU'economla, 

a.l. 

rlsultera addirittura evidente 
se pensiamo che il freddo e 
dovuto ad una dimmuzione 

della temperatura dell'aria can 
sata a sua volta da una mi-
nore quantita di calore rice 
vuta dal sole, sia per la di-
minuzione della quantita dt 
tempo in cui questo compte 
il suo arco quotidiano, sia 
per la maggiore obltquita del 
raggi che pervengono al no
stro pianeta, obliquita che st 
traduce in una minore quan 
titii di energta radiante rice 
vuta. Poicht e quindi I'nria 
che a porta il freddo», la 
straordinaria tnstnbtlita di 
questo occano fluido e re-
sponsabile della irregnlnritd 
nella durata e nella intenstta 
degli inverni. 

Come abbiamo detto all'tnt-
zio, I'aria fredda, che pesa 
molto di piu di quella calda, 
schiaccia e scaccia quest'ulti
ma, che a sua volta si porta 
al di supra dello strato fred
do e alle grandt altttudtnt per-
de colore, aumenta di peso 
e ritorna verso la superfwie 
terrestre come nuova aria fred
da Vi sono de'le particolari 
regioni della terra, e seonata-
mente nell'emlsfero settentrio
nale. in cut, per particolari 
motivt di carattere geoamlico 
(distanza dal mare, come nel 
caso della Siberia, o presen
za dt enormi masse di ghiac-
cio, come nel caso dell Arti 
de) si formano gradualmen-
te delle gtgantesche masse di 
aria fredda che, a causa delta 
rotazione terrestre, tendono a 
spostarsi in dlrezlone sud-
ovest. 

Delle zone cltate, quella che 
tnteressa normalmente t'Euro-
pa e quella slberiana: la mas-
sa di aria fredda formatasl 
in questa area m rotola» ver
so sud-ovest, ctob verso tl no
stra continente. e vi porta 
I'mcerno. Se t'ana sibertana 
mcontra masse dt ana a for
te umidita. abbiamo le preci-
pitaziom nevose. Questo mec
canismo relativamente sem-
pltce pud essere alterato da 
due elemenlt fondamentalt: 
I'afflusso contemporaneo dt 
aria calda troptcale. che tn-
nalza la temperatura dell'aria 
siberiana (e in tat motto avre-
mo inverni relativamente mi
tt) oppure I'afflusso dt altra 
aria fredda provenicnte dal 
* serbatoio » dell'Artide. E que
sto e proprio U caso che si 
e vertficato in Europa tn que
sto mese di gennaio: le mas
se di aria fredda artlca han
no prevalso su quelle Siberia
ns. meno fredde e quindi piu 
leggere. Contemporanvamente, 
si sono Inserite nellarta ar
tlca dei *fitont» di aria con 
alto contenuto dt aequo, ctoe 
molto umida: dt qui le visto-
se predpttazioni nevose che 
hanno tnteressato anche tutta 
la nostra penisola e persino 
il Nordafrica. 

L'inverno dl quest'anno non 
e qutndt eccezionale: ve me 
sono stati di peggiori. Uolti 
hanno voluto vedere In certt 
consecutwi inverni piuttosto 
rigidi un sintomo dell'intzio 
di una nuova era glaciale: tn 
effetti, la Terra sta attraver-
sando un periodo interglacia
le dl lunghezza inconsueta, 
ma non ci sembra che siano 
presentt quelle condizioni ft-
slche compatibtli con I'mtzio 
di un'era glaciale: tnoltre. o* 
sono anche dei stntomi che 
starebbero ad Indicate un 
progressiva « nscaldamento • 
della Terra La questions rt-
mane qutndt molto aperta. e 
fortunatamente ci nguarda 
molto da lontano Rtounraa 
invece da vtctno. e molto, quel
le parti del nostro paese e del 
Nordafrtca ove le popolazto-
ni non sono «preparole» al 
freddo e alia neve, dove doe 
le abitazioni, Vabotgltamento 
e I'altmentaztone sono pro* 
porzionaU ad un tnverno mot
to mite. 

Gastone Cattlltni 
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