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In Italia i consumi energetici pro-capite 

inferiori quattro volte a quelli degli USA 

Energia 
a passo ridotto 
Agli ultimi posti anche tra i Paesi della CEE 
Dipendenza dall'estero per i fabbisogni energe
tici - II petrolio che si paga a caro prezzo alle 
compagnie USA - La via dell'energia nucleare 

11 livello dei consumi ener
getici in Italia e tuttora mol-
to basso, in confronto al gra-
do di industrializzazione e 
al reddito nazionale. Que-
st'ultimo infatti, rapportatn 
alia popolazione (reddito 
pro-capite) e piu del doppio 
dolla media mondiale, piu di 
un terzo di quello degli Sta-
ti Uniti, e dello stesso ordi-
ne di quello sovietico. II 
consumo di energia pro-ca
pite invece supera solo di 
poco la media mondiale, e 
appena un quarto di quello 
degli Stati Uniti, e appros-
simativamente la meta di 
quello deirURSS, della Gran 
Bretagna, della Germania 
federale. 

Naturalmente l'espressio-
ne « media mondiale » e pu-
ramente astratta, porche la 
grande maggioranza del gc 
nere umano rimane lontanis-
sima da questi valori, sia per 
il reddito sia per i consumi 
energetici, e l'ltalia — con 
un valore «medio» per quan-
to riguarda l'energia — si 
colloca tuttavia fra i dieci 
paesi a maggior sviluppo 
industriale. I consumi ener
getici sono infatti estrema-
mente concentrati in poche 
aree. Se assumiamo come 
unita comune (equivalente) 
per tutte le forme di ener
gia la tonnellata di carbone, 
si ha che per ogni tonnel
lata bruciata nel mondo, 330 
chili spettano agli Stati Uni
ti, 280-300 chili al sistema 
degli Stati socialisti, 200 chi
li alFEuropa occidentale, e 
di questi ultimi 120 ai sei 
paesi della CEE. L'ottanta 
per cento dell'energia va al 
venti per cento deU'umanita, 
e viceversa. 

In questo quadro di disu-
guaglianza e pero da rile-
vare che la posizione della 
Europa occidentale e la piu 
debole fra quelle privilegia-
te. Anche piu debole e nel-
rambito dell'Europa occiden
tale la posizione del « sei » 
della CEE; e particolarmen-
te precaria e, nell'ambito del
la CEE, la posizione della 
Italia. Se le cifre che ab-
biamo dato circa la riparti-
zione della tonnellata di car-
bone vengono riferite alle 
popolazioni, si vede subito 
che il consumo pro-capite in 
Europa occidentale e netta-
mente inferiore a quello de
gli USA e degli Stati socia
listi, particolarmente l'URSS. 
A loro volta i paesi della 
CEE presentano valori piu 
bassi di quelli della Gran 
Bretagna e dei paesi scandi-
navi, e nella CEE l'ltalia, 
con piu di un quarto della 
popolazione, eonsuma solo 
un sesto dell'energia. 

La ragione 
piu grave 

Ci si pud chiedere la ra
gione di tale carenza. E la 
ragione e la piu grave che 
si possa immaginare: l'Euro-
pa occidentale. e in partico-
lare l'ltalia — diversamente 
dagli Stati Uniti da un lato, 
e dagli Stati socialisti dal-
l'altro — dipendono per i 
loro fabbisogni energetici 
dall'estero. Questa dipen
denza presenta senza dubbio 
un aspetto geofisico, ma ha 
assunto una forma economi-
co-politica aberrante, che 
chiama in causa pesanti e di-
rette responsabiHta sia di 
organi ir.temazionali quali la 
CEE e FEuratom, sia, e so
prattutto. dei governi. Infat
ti, sebbenc le risurse ener-
getiche che l'Europa occi
dentale usa piu largamente 
siano per cosi dire a porta-
ta di mano. nei giacimenti 
petroliferi del Medio Orien
ts, non ne risulta un rap-
porto diretto fra paesi con-
sumatori e paesi produttori. 
bensl la subordinazione dei 

Sri mi (europei) agli Stati 
toiti, che non dovrebbero 

entrarci per niente. 
L'incidenza del petrolio 

(quasi intcramente importa-
to) sulle riscrse energetiche 
dei « sei » era circa un se
sto nel 1955 ed e ora la me
ta; per l'ltalia era un terzo 
nel '55 ed e ora piu di due 
terzi. Come e noto il grez-
zo, che proviene dal Medio 
Oriente, e estratto e immes-
so sui mercati internazio-
nali da compagnie america-
ne (o vincolate a queste da 
accordi di cartello), e perci& 
viene pagato ai prezzi ame-
ricani, cioe compatibili con 
1'uHeriore sfrattamento dei 
pozzi USA in via di esauri-
mento. In questo modo si ali-
menta 1'autofinanziamento 
delle compagnie che deten-
gono il monopolio del setto-
re, a spese dei consumatori 
europei, porchd sui costi di 
produzione europei i prezzi 
dei combustibili incidono 
molto piu che sui costi di 
prod uzi one amcricani: in al-
•uni casi fino al 30 per cento. 

Ma non basta: in Italia, 

come al trove, l'energia elet-
trica viene prodotta in mi-
sura crescentc in centrali 
termiche, le quali non solo 
bruoiano combustibile di im-
portazione, ma sono esse stes-
se importate. Secondo uno 
studio recente (citato nella 
relazione dolla Commissione 
energia del PCI, costituita al 
convegno di Ariccia del mar-
zo scorso) il macchinario 
delle centrali termoelettri-
che italiane e per il 78 per 
cento costruito su licenze 
USA, per il 9 per cento su 
licenze europee, e per il 10 
per cento direttamente im-
portato. Solo il 2 per cen
to esente da oneri verso 
l'estero. 

Possibility 
di ripresa 

C'erano (e ci sono tutto
ra, con difficolta crescenti) 
due vie — non alternative 
ma congruenti — per usci-
re da questa situazione. La 
prima e la rottura del mo
nopolio del cartello del pe
trolio, che tuttavia non po-
teva ne pud essere raggiun-
ta-atlraverso una azione pu-
ramente commerciale o im-
prenditoriale (ENI al tempo 
di Mattei), ma comporta (e 
avrebbe dovuto comportare 
da tempo) l'elaborazione e 
10 snluppo di una originale 
c autonoma linea di politica 
estera, atta a favorire la 
creazione di un nuovo si
stema di rapporti con i pae
si produttori, arabi e non 
arabi 

La seconda e la via del
l'energia nucleare, che fu 
annunciata e proclamata nel 
'57 con la creazione del-
l'Euratom, per essere disor-
dinatamente disertata cin
que anni dopo, cioe quando 
— costatata la competitivita 
delle fonti nucleari con quel
le convenzionali — i grandi 
monopoli USA cominciarono 
a mostrare interesse per ta
le sett ore. Oggi l'Euratom 
esiste solo di nome e non 
ha piu niente a che fare con 
l'energia; l'ltalia ha due reat-
tori di potenza (cioe produt
tori di energia) americani e 
uno inglese, e non partecipa 
alle piii rilevanti inizdative 
euro-occidentali intese alio 
acquisto di una certa auto-
nomia dagli USA per quanto 
riguarda la produzione e il 
ritrattamento dei combusti
bili nucleari. Un nuovo im-
pianto-pilota, costruito dal 
CNEN a Saluggia, per il ri
trattamento dei combustibili 
dei reattori attualmente in 
funzione nel nostro paese, 
potra essere seguito da un 
impianto su sea I a industria
le solo se l'industria sara 
d'accordo. Ma l'industria cre-
de che il suo pane sia imbur-
rato dalla parte delle licen
ze americane, e non ama le 
iniziative che pongano in 
questione la totale dipen
denza dagli USA. 

Allo stato dei fatti la di
pendenza dagli USA nel set-
tore nucleare non e minore 
che nel settore petrolifero. 
Anzi e persino maggiore, sia 
per licenze e brevetti, sia 
per macchinari e componen-
ti. sia per gli approwigiona-
menti di combustibile. D'al-
tra parte questo campo e 
molto piu ap*»rio, e sebbene 
.•on poche occasion] siano 
state perdute si offrono tut
tora vaste possibilita di ri
presa, attravcrso intese su 
scala europca che appaiono 
possibili Si pongono anche 
qui problemi di politica este
ra, ma soprattutto si pone 
il problema di chi decide in 
Italia la politica economica. 
con spccialc riferimento al-
l'ENEL, rente di Stato per 
l'energia elettrica, diretto fin 
dalla sua creazione con cri-
teri aziendalistiti di profitto 
a breve termine, invece che 
in funzione di una prospet-
tiva generale di promozione 
e di sviluppo. 

Esiste oggi neU'Europa 
oecidentale, inclusa l'ltalia, 
un potenziale tecnologico e 
produttivo che consentireb-
be — su una scala economi
ca confrontabile con le altre 
due aree di sviluppo avan-
zato — il perseguimenlo di 
una linea autonoma di pro
mozione del settore energeti-
co nucleare, fino alia emar-
ginazionc del petrolio di im-
portazione come principale 
fonte di energia. Ma questo 
potenziale potra essere mes-
so a frutto, soprattutto per 
quanto riguarda il nostro 
paese, solo quando le deci-
sioni di politica economica 
saranno prese dagli organi 
costituzionali e non dal con
sign di amminlstrazione del
le grandi aziende (comprese 
quelle a partecipazione sta-
tale). 

Cino Sighiboldi 

NAPOLI 
Una citta dove seguitano i crolli e dove 
continua una vergognosa politica edilizia 

LE CASE COSTRUITE 
SULLA CARTA BOLLATA 

Si pagano i contributi, si fanno le domande, ma il comune non costruisce - I favori al 
pirati dell'edilizia - II trucco del falso contralto speculando sulle speranze in un'abita-
zione nuova - La notte di Natale undid famiglie sui lastrico - Itinerario di una scuola da 

un ufficio all'altro - La mozione del PCI in Parlamento per i « fondi» bloccati 

A CA VALLO DI DUE ANNI 
Una grandc folia, una grande confu-

sione, una grande fatica collettiva me-
scolata di gaiezza: e Times Square, a 
New York, come potrebbe essere Champs 
Elysees a Parigi o Piccadilly a Londra, 
le capltali della «socteta dell'opulenza*. 
La notte tra il 31 dicembre e il 1° gen

naio dell'anno nuovo & trascorsa secondo 
la tradizione, con balli, mortaretti, brin-
disi e scorribande per le strade, dopo la 
mezzanotte. Per tutti, unr> parentesi di 
voluta spensieratezza tra i problem! chiu-
st del 1970 e quelli aperti del 1971 che 
comlncla. 

Dalla nostra redazione 
NAPOLI, gennaio. 

AH'ufficio comunale che si 
occupa delle case ai senza-
tetto telefono una mattina di 
qualche settimana fa una si-
gnora, che — scusandosi per 
il disturbo — chiedeva di sa-
pere quando avrebbe potuto 
finalmente occupare l'appar-
tamento che le era stato as-
segnato a Secondigliano: era 
un mese, ormai, che aveva 
firmato il contratto. Quale ap-
partamento? Quale contratto? 
L'implegato non seppe fare 
altro che risponderle che for-
se e'era un errore, un equi-
voco; perche il comune le ca
se a Secondigliano deve an-
cora costruirle. e chissa quan
do se ne parlera... 

Eppure il « contratto » e'era. 
Si era presentato a casa del
la signora Maria De Falco (via 
Cirillo 93) un distinto signo-
re di mezz'eta: « Sono un in-
gegnere del comune — le ave
va detto — e come sapete 
entro un paio di settimane 
dovete lasciare l'appartamen-
to perche e pericolante». 

«Ma non e'e da preoccu-
parsi — prosegui l'ingegnere 
con un sorrlso che invitava 
all'ottimismo — il comune ha 
provveduto gia ad assegnarvi 
up nuovo appartamento di sua 
costruzione, a Secondigliano. 
Non e molto distante. ma e 
un alloggio nuovo. Anzi. sono 
venuto per farvi firmare il 
contratto, sempre se siete 
d'accordo a trasferirvi in un 
alloggio comunale, natural
mente ». 

Se era d'accordo, la signo
ra De Falco 1 Erano anni che 
il marito pagava i contribu
ti Gescal, senza riuscire a la
sciare quel maledetto buco in 
cui viveva. «Posso firmare lo? 
— domandd preoccupata — o 
spetta a mio marito?». Ma 
certo che poteva, purche aves-
se le 25.000 lire occorrenti. 

La signora firmd <3 pag6. 
«Mi scusi — aggiunse l'inge
gnere — dimenticavo le 800 
lire per il bollo e le 50 lire 
della marca pro alluvionati. 
Sono In tutto 25.850. Grazie. 
Vi comunicheremo noi il gior-
no in cui potrete prendere 
possesso deil'appartamento». 

« L'ingegnere » e tuttora rl-
cercato dalla polizia: si suppo-
ne che si tratti di un appar-
tenente alia a gang» dei falsi 
letturisti dell'ENEL (che en-
trano cosl nelle case della 
gente per compiervi audacis-
siml furti), il quale ha deciso 

di salire di un gradino la pi-
ramide della malavita, passan-
do dal rango di ladro a quel
lo di truffatore. E si e scelto 
un campo nel quale e sicuro 
di colpire rapidamente nel se
gno (ed infatti ha colpito pa* 
recchie altre volte con la stes-
sa tecnica). A Napoli infatti 
per una famiglia apprendere 
di trovarsl sotto la minaccla 
di un crollo e cosa del tutto 
normale ed e difficile imbat-
tersi in dubbl o meraviglia; 
11 resto, per un abile truffa
tore, viene da se. 

Appartamenti 
invenduti 

L'ultima serie della catena 
di sfratti per pericolo di crol
lo si e avuta la notte di 
Natale: undici famiglie nan-
no dovuto fuggire da casa al-
l'ora del cenone in via Ma-
rittima 103. a qualche centi-
naio di metrl dal luogo do
ve Rosi gir6 la scena madre 
di «Le mani sulla citta» e 
a pochl pass! da dove un 
mese fa crollo un Intero sta
bile appena abbandonato da
gli abitanti. Altre 23 famiglie 
hanno dovuto lasciare nel vec-
chio quartiere San Lorenzo, 
un palazzo in via Santa So
fia. che minaccia di essere 
inghiottito da una voragine: 
sono andate ad occupare una 
scuola. 

Nessuna casa del comune 
e pronta, naturalmente, per 
queste famiglie, povera gente 
assoggettatasi a vivere In sta-
bili nei quali I proprietari 
non mettono da anni una caz-
zuola di calce, aspettando pro-
prio che cadano e divengano 
suoli appetibili per le mire 
di qualche speculatore. 

Ci sono, al contrario, le ca
se di lusso a Posillipo e al 
Vomero, da tre millonl al 
vano in su, tenute invendu-
te e sfitte anche per ^"^t 
dal costruttori, pur di non 
mollare sui prezzo. Ma anche 
se mollassero non e davve-
ro possibile che queste case 
possano interessare la grande 
massa dei napoletani e tanto 
meno gli sfrattati dalle vec-
chie case a fitto bloccato. 

Un grosso favore agli spe-
eulatori comunque e stato fat-
to recentemente dalla com
missione edilizia comunale, 
che — appellandosi a motl-
vi estetici abbastanza fuor di 

luogo in una citta. 1 cui luo-
ghi piu panoramici sono stati 
sconvolti dai pirati dell'edili
z ia— ha frapposto un ulte-
riore ostacolo al progetti di 
massima per la realizzazione 
di alcune decine di migliaia 
di vani degli enti pubblici 
sui suoli della «167» di Se
condigliano, quasi non fossero 
bastati, finora, i ritardi del 
comune e gli intralci dei vari 
gangli della burocrazia mini-
steriale. 

I plan! «167» sono blocca
ti (e bloccati non solo, na
turalmente, per colpa della 
commissione edilizia, ma so
prattutto per incapacity di al-
cuni enti local! e per impe
diment! burocratlci, tant'e che 
si prevede per il 2007. col 
ritmo attuale, il completa-
mento dell'approvazione dei 
piani presentati dai 58 comu-
ni della provincia di Napoli); 
questa e solo una delle pe
santi voci di un bilancio di-
sastroso della paralisi dell'edi
lizia pubblica a Napoli, che 
ha fatto ascendere a circa 
quattrocento I miliardl «con-
gelati», cioe stanziatl' opron-
tl per essere stanziatl, ma ri-
masti Inutilizzati nel settore 
della casa, della scuola. degli 
ospedall. 

Non si esagera se si usa 
l'aggettlvo «criminate» per 
definire il comportamento dei 
ministeri, del provvedltorato 
alle opere pubbliche, e — per 
la parte che gli compete — 
de! comune di Napoli nei con
front! dell'edilizia di questa 
citta, ove —• al contrario —-
mai nessun freno e stato frap
posto a! piani della specula-
zione privata, Essa ha godu-
to di complicity di cui l'ul
tima e venuta a galla pro-
prio In questi giorni: l'attua-
le assessore ai LLPP., socia-
lista, ha scoperto nei casset-
ti dell'ufficio tecnlco i rlsul-
tati di un sopralluogo effet-
tuato il 1. agosto su un can-
tiere a Marechiaro; in base 
ad esso ha immedlatamente 
deciso la revoca della Ucenza. 
II sopralluogo si era svolto 
quando la carica di assessore 
era ricoperta da un socialde-
mocratico, il quale ne aveva 
invece ricavato I motivi per 
far proseguire I lavorl poi 
dichlarati illegittimi dal suo 
successore. 

Quanti casi del genere o 
ancora piii gravi esistono? Una 
inchlesta ministeriale dlspo-
sta un anno fa dietro le pres-
sioni esercitate dai comumsti, 
cui si associarono i sociali-

Un dibattito che si sviluppa in URSS giorno per giorno 

L'uomo tra Terra e Luna 
I success! spaziali sollevano interrogativi nuovi — Gli scienziati mettono I'accento sulle applicazioni pratiche dei progressi 
nel cosmo — II « Lunakhod» eonsuma quanto un ferro da stiro — II rapporto tra ricerca scientifica e economia nazionale 

Gli uomini e I'alienazione — L'apparecchio lunare riprendera la sua attivita i l 7 gennaio 

Dalla nostra redazione 
MOSCA, gennaio 

Conquista della Luna con la 
stazione automatica Lunik 16 
e con il Lunakhod 1, nuovo 
record di 19 giorni del Soyuz 
9 con a bordo i due cosmo-
nauti Nikol2iev c Sevastianov, 
lancio di una sonda verso il 
Sole, volo verso Venere, mes-
sa in orbita di satelliti Co
smos e Intercosmos, lancio 
di stazioni Molnia: quest! i 
principal! successi dslla co-
smonautica sovletica del 1970 
Intomo ad essi, in sordina ha 
preso l'awio un dibattito sui 
rapporto che deve esistere tra 
l'uomo e il cosmo e sui fatto 
se le ricerche cosmonauUche 
servano o meno all'economia 
nazionale e alio sviluppo del
la vita umana sulla terra. 
Sono, queste, domande che 
circolano da anni e cbe ora. 
sempre piu scienziati e uma-
nisti, tecnici e politici, pro-
grammatori ed eccnomisti. si 
vanno ponendo. 

II dibattito si e sviluppato 
gjorno per giomo attraverso 
le note, i commenti scientifi-
ci, gli articoli apparsi in re
lazione alle conquiste sovleti-
che e americane. Quindi di
battito spontaneo, senza « bi-
narj» precostitulti. Ed e per 
questo che il piii delle volte 
le sfumature, i sottintesi sono 
sf'aggitl agli osservatorl. 

Vediamo quindi di ricostrui-
re alcune tappe essenziali di 
questa discussion? che e de-
stinata a svilupparsi ulterior-
mente nel 1971, anche Derche 
1'anno che si apre sara quello 
del maggiore impegno sovieti
co nel campo della cosmonau-
tica: 1'anno che vedra forse, 
correre su Marte o su Venere, 
altre stazioni automatiche si-
mill a quella che attualmen
te si trova sulla Luna e 
che attende il 7 gennaio, per 
« risvegliarsi» e riprendere la 
sua attivita. 

Sentiamo il narere, espresso 
piii volte in sede di commenti 
•dentllici, dell'accademico P«-

trov: Egli scstiene che il co
smo *serve» all'umanita perche 
tutte le conquiste, direttamen
te o indirettamente, trovano 
pratica attuazione sulla Terra. 
«Ne pud essere un esemplo — 
dice Petrov — 11 positivo svi
luppo del lavorl -nel campo 
delle comunicazioni spaziali. 
Nel nostro paese, infatti, fun-
ziona regolarmente il siste
ma orbita che fa giungere 1 
programmi degli studi televi-
sivi centrali anche negli an-
goli piii remoti del paese. Ed 
e qui che si dimostra la va
lidity dede esperienze cosmi-
che perche la costruzione di 
linee a relais costerebbe di 
piii*. 

sAItra applicazione concre-
ta dei satelliti artificiall — 
prosegue raccademico — si 
ha nel campo delle comunica
zioni telefonlche transoceanl-
che. II numero di tali con
versazioni aumenta tanto piu 
rapidamente che secondo al-
cuni dati previsionali nel 1980 
occorrera far passare attra
verso roceano un'altra doz-
zina di cavi. Ed ecco, Inve
ce, che con uno o due satel
liti artificial! si potra risol-
vere i» problema ». 

Esiste poi tutta una gam
ma di problem! relativi alle 
previsioni atmosferlche. Anche 
in questo caso I satelliti si 
sono dimostrat! 11 mezzo piu 
sicuro per Intercettare. con 
cinque o sei giorni d'antlclpo, 
uragani o formazioni nuvolo-
se. In tale campo — secondo 
un calcolo di alcuni economi
st! americani — si possono ) 
risparmlaxe da cinque a sol 
miliardl di dollar! aU'anno. 
E cioe una somma — nota 
Petrov — pressoche eguale a 
quella deU'lntero programma 
spaziale statunitense, 

n discorso deiraccademlco e 
poi teso ad es&lfare la mole 
di nozJoni accumulata In que
sti anni nei campi della co-
•morfiutlc*. 

Un fatto e pert certo — no-
tano altrl •ocademlcl, pro-
granunaitorl • unanlsU — ed 

e che le spese per la conqui
sta del cosmo sono enormi e 
che molte applicazioni concre
te sarebbero possibili anche 
senza un'eccessiva dilatazione 
dei programmi spaziali. In 
America, tanto per fare lo 
esemplo piii signifioativo, ft 
lancio dell'Apollo 11, nei lu-
glio '69. foml roccasione a 
tutta una serie di gross! mo
nopoli per lanciare precise 
campagne pubblicitarie tese a 
dimostrare che sen^a l'aiuto 
delta fabbrica X l'Apollo 11 
non avrebbe mai raggiunto 
la Luna. Realta? Pubblici ta? 
Forse I due elementi convi-
vono e sono reali. Ma — s»v 
stengono alcuni economistl - -
vale la pena spendere mi-
liardi per stabilire se un cer
to tipo di metallo e piu o 
meno resistente alle condizio-
ni del volo cosmico? Ed e qui 
che il dibattito in corso nel-
ITJnione sovletica diviene piii 
sfumato. 

Alcune settimane fa la 
Pravda mise I'accento sui pro
blema Invitando gli scienziati 
a trasferire il campo della 
ricerca e delle scoperte sui 
terreno concrcto dell'econoniia 
nazionale. Da Baikonur i tec
nici risposero che il Lunakhod 
al lavoro sulla Luna eonsuma-
va quanto un normale ferro 
da stiro e che ci6 significa 
che si era riusciti a minia-
turizzare al massimo il com-
plesso apparato di batterie so
lar! e di slsteml di trazione. 
Ma ci fu subito qualcuno che 
ribadl sostenendo cbe la sco-
perta era stata fatta a terra 
e che, quindi non e'era blso-
gno di mandare il Lunakhod 
sulla Luna. 

Domande polemlche e rlspo-
ste tecnlco • scientificbe si 
susseguono. 

«C'e da noi — dice Yuri 
Marinin, uno dei commenta-
torl scientific! della Novosti — 
un oricntamento spaziale che 
si reglstra anche in altre di
scipline che spesso non sono 
direttamente collegate alia ri
cerca cosmlca. Si e avuto co

sl uno sviluppo notevole nei 
campi della fisica, della geofi-
sica, della matematica appli-
cata, della cibernetica, della 
biologia e di altre scienzen. 

Che significato assume tutto 
c!6 in un paese come ITJRSS? 
Ci6 significa — sostiene Mari
nin — che dl pari passo sa-
liranno a un alto livello tutti 
i settori della vita produttiva. 
Fino ad oggi, comunque, 1 ri-
sultati concreti, immediati, 
quelli cioe che si possono 
constatare nella vita di tutti 
l glomi, sono ben pochi. VI e 
infatti, un divario notevole — 
sono in molti a sostenerlo — 
tra i programmi spaziali e le 
attivita «terrestri». Nel-
1TJRSS ncssuno si nasconde 
la esistenza di questo divario. 
Basta guardarsi attomo e ve-
dere che ancora e'e molta 
strada da compiere sulla via 
dl una tecnologia piii avanza-
ta che risponda concretamen-
te agli standard intemazionall. 
C'e pert) chi insiste sui fatto 
che le conoscenze del cosmo 
hanno influenze dirette sulla 
terra. 

Smimi&ghin e Naumenko — 
due commentatori della Novo
sti — sostengono che « gli ob-
blettivl che si prcfigge il pro
gramma spaziale sovietico so
no determinati dalle esigenze 
della sclenza, dell'economia 
nazionale e del progresso tec
nlco scientifico. LTJnlone so
vletica oonsidera la ricerca 
nello spazio extraterrestre un 
complto grandloso e declsivo 
per la conoscenza e ]*utilizza-
zlone sui piano pratico delle 
forze e delle leggi della natu
re negli Interessi deU'intera 
umanita e della pace sulla 
terra*. 

Ma c'e un tema che slno 
ad ora e stato solo sfiorato e 
che preoccupa gli umanisti. 
Ed e quello dello sviluppo del
la vita umana sulla terra. 
Stiamo costruendo un uomo 
vero — si dice nellTJnione 
sovletica — e molte delle spe
se del nostro bilancio sono an
cora destlnate a lmprese lon-

tane dalla terra e dai blsognl 
umani. E' glusto tutto cio? 
Serve concretamente a qual-
cosa? I tecnici e gli scienziati 
il piii delle volte (e lo abbla-
mo constatato nel corso del 
1970) tendono a rispondere che 
ogni passo mosso nel cosmo 
serve all'uomo. Ma e certo che 
tale posizione non puo essere 
sempre spiegata m pieno e 
tanto meno compresa nella 
sua interezza. E' vero Infatti 
che la macchina della con
quista dello spazio assorbe 
energie e stanziamenti, e cioe 
m fattori « molto piii appari-
scenti dei risultati. 

C'e per6 un fatto che pub 
ristabllire un glusto equillbrio 
a f&vore degli scienziati. Nel-
1TJRSS il programma spazia
le — almeno cosl come si e 
andato dispiegando in questo 
anno — e multiforme e preve
de vari indirizzi; dalla Luna 
alia Terra, da Marte a Giove, 
dal Sole all'atmosfera terre-
stre. Si assiste cosl a una se-

Incidenti 

a Ponmunjon 
TOKIO, 1 

Radio Pyongyang ha detto 
oggi che soldati statunitensi 
nella Corea del Sud hanno 
sparato contro un*unita della 
guarniglone della Corea del 
Nord nei press! del villagglo 
di Panmunjon, lungo la fascia 
smilitarizzata che divide il 
paese e dove si riunisce la 
commissione d'armistizlo. La 
emittente della Repubblica po-
polare democratica coreana 
ha anche affermalo che gli 
Stati Unit! cercano con ogni 
mezzo di accrescere la tenslo-
ne nella penlsolm coreana. lerl 
a Panmunjon, la rtunione quo-
tldiana di mezzogiomo fra le 
due part e stata dedicaUt al
ia provocasione USA. 

rie di esperimenti che proce-
dono separatamente, ma che 
hanno un comune denomina-
tore che e quello dell'anco-
raggio alia realta economica 
del paese. Lo abbiamo consta
tato con 1 programmi Lunik 
e con il successo della sta
zione Lunik 16 cbe ha porta-
to a terra 1 sassi lunari sen
za impegnare l'uomo e con 
una spesa — hanno assicura-
to gli scienziati — inferiore 
a qualsiasi altro progetto; lo 
abbiamo visto con il Lunakhod 
1 che sta dimostrando che esi
stono concrete possibilita di 
conquista dei planet!. V! e 
cioe lo sforzo della sclenza di 
dimostrare che le spese pos
sono essere ridotte al mini-
mo indispensablle senza fare 
correre rischi aIl*uomo e alia 
economia nazionale. 

Siamo perb ancora lontani 
dall'avere risposto al quesito 
centrale, se cioe le ricerche 
cosmonautiche servano o me
no all'aoTBO. « Lo sviluppo del
la tecnica del volo, il ragglun-
gimento della Luna — diceva 
il filosofo Lukacs prima del 
lancio dell'Apollo 11 — hanno 
portato a enormi risultati nel 
campo deirallargamento della 
conoscenza umana con lnevi-
tabili conseguenze pratiche 
nello sviluppo della tecnica 
muitare e, in secondo luogo, 
eventualmente, in alcuni cam
pi della vita economica. 

• lo perb non vedo che su 
questa linea, la vera questio
ne deU'umanita — doe 11 dl-
venire uomo deWuomo e 11 
superamento della alienazlo-
ne — possa ottenere alcun ri-
sultato sostanziale anche at
traverso 1 piii grand] risulta
ti scientific! consegult! nella 
astronomla e nella tecnica del 
volo* Ed e questo, ci sen> 
bra, 11 concetto che roanca 
nel tentativo di dibattito che 
si eta svolgendo nell'Unlone 
sovietlca all'inizlo dl un anno 
che dovra segnare nuovi ex
ploit net campo cosmooautlco. 

Carlo Benad#tti 

sti, ne accerto circa cento do
po una prima fase dell'lnda-
gine alia quale pero non e 
piii seguita la seconda, e so
prattutto non 3ono seguitl 
provvedimenti dl sorta. A que
sta indaglne si richiama la 
mozione che i deputatl e i se-
natorl del PCI hanno presen
tato nelle due Camere e che 
I'Unita ha pubblicato nei gior
ni scorsi, chiamando in causa 
II Parlamento e 11 governo 
sulla particolare situazione 
edilizia di Napoli. 

L& mozione comunlsta po» 
ne particolarmente I'accento 
sull'assurda vicenda dei fondi 
bloccati (miliardl della Ge
scal, della famosa «legge spe-
ciale», degli enti local!, del 
vari enti di edilizia pubbli
ca, dell'ente Porto, degli ospe
dall, dell'edilizia scolastlca, 
ecc) . che potrebbero garan-
tlre una casa a prezzi acces-
sibili per migliaia di famiglie 
napoletane, un lavoro per de
cine di migliaia di disoccupa-
ti per almeno tre anni, una 
svolta negli stessi indirizzi de
gli Investimenti pubblici nel
la piii grande realta urbane 
del Mezzogiomo d'ltalla. Essa 
inoltre chiama in causa le 
responsabilita per questo sta
to di cose e che spesso van-
no al di la delle stesse pos
sibilita dl intervento degli enti 
local!. 

L'esempio di 
S. Antimo 

Un esempio clamoroso e sta
to fornito dal sindaco comu-
nista di S. Antimo. E' la sto-
ria di una scuola per la qua
le non si riesce a far esegui-
re i lavorl di ripristino, in 
un centro che e uno dei mag-
giori fdrnitori di manodope-
ra edilizia pendolare E' la 
«storia in carta bollata* di 
lavorl dichlarati urgentl e in-
differibili, raccontata nella 
significativa aridita del pro-
tocollo di giunta. La succes-
slone delle date e straordi-
naria: 

14 GENNAIO '69 (sette gior
ni dopo 1'lnsediamento della 
amminlstrazione popolare): la 
giunta decide di dar corso 
alia pratica giacente per la 
ricostruzlone della scuola 
a Cammisa ». 

28 GENNAIO: il Genlo Ci
vile effettua 11 sopralluogo ri-
conoscendo la possibilita dl 
finanziare i lavorl. 

3 FEBBRAIO: il consiglio 
comunale delibera la richle-
sta di opere urgentl e indlf-
feribili per lire 26 millonl e 
850 mila. 

13 MARZO: la giunta ap-
prova 11 progetto. 

28 APRILE: il Genlo Civile 
chiede di conoscere i motivi 
urgenti die hanno determina
te la indifferibilita dei lavori. 

2 MAGGIO: la giunta ri-
sponde (i motivi risalgono al 
terremoto del '62 e all'allu-
vione del '68; la scuola e In 
pericoloso dissesto). 

7 GIUGKO: i! ininistero del
la Pubblica lstruzione espri-
me parere favorevole all'istan* 
za del comune. 

12 MARZO 1970 (cioe dopo 
quasi un anno!): il ministero 
dei LL.PP. comunlca dl avere 
accolto 1'istanza e assegna 1 
26 milioni e 850 mila lire. 

11 SETTEMBRE: 11 Genio 
Civile trasmette al prowedi-
torato regionale per le Opere 
pubbliche il voto favorevole 
al progetto della commissio
ne apposita, che aveva espres
so il parere il 6 agosto (doe 
oltre un mese prima). 

10 OTTOBRE: 11 Prowedi-
tore alle OO.FP. fa sapere di 
non poter emettere il decre-
to di sua competenza poiche 
il ministero non ha ancora 
accreditato 1 fondi gia dispo-
sti 11 12 marzo. 

10 NOVEMBRE: arriva da 
Roma a Napoli I'accredito 
della somma per I'esecuzione 
dei lavori indifferibili e ur
genti. 

27 NOVEMBRE: e indetta 
dal comune la gara per l'ap-
palto dei lavori; ma l'amrni-
nistrazione e costretta a rin-
viarla al 15 dicembre, perche 
il decreto del Proweditore 
non e stato ancora emesso. 

1. DICEMBRE: 11 Prowedi
tore firma il decreto. 

15 DICEMBRE: il decreto 
non e stato ancora registrn-
to dalla sezione regionale del
la Corte dei conti; la gara di 
appalto deve essere rinvlata 
a gennaio. -

Ecco come 26 milioni e 
850 mila lire per un lavoro 
urgente e indifferibUe, chie-
sti il 3 febbraio 1969, conces-
si un anno dopo, restano an
cora bloccati nelle casse del
lo Stato, mentre una scuola 
minaccia di cadere addosso 
agli studenU. E', questa, solo 
la storia di una plccollssima 
parte dl quel 400 miliardl cbe 
devono essere investitl a Na
poli neU'edilizi- pubblica. Leg-
gi arretrate e una burocrazia 
elefantiaca alleate con una pre-
cisa roancanza dl volonta po
litica di chi govema 11 paese 
manovrano (eventualmente an
che arrestandoll e ostacolan- • 
doU) gli Investimenti pubbli-
d . E' su queste cose die 1 
comunisti chiamano 11 Parla
mento a discutere e a de» 
ddere. 

Ennio Simeon* 
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