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Una politico culturale 

che ha fatto fallimento 

Allarme per Parte 
Lo sciopero del personate nei musei, negli scavi e nelle biblioteche svela le vergo-
gnose lacune della tufela del nostro palrimonio artistico • La precedenza e stafa 
data alia speculazione edilizia e alia dispersione clandestina di fesori d'arte 

Come il problema si collega a quello generate delle riforme 

Non capitava molto di fre-
quente, in un passato anchc 
non molto lontano, di vede-
re chiusi per sciopero mu
sei, scavi e biblioteche, e di 
imbattersi in combattivi e 
massicci cortei del persona-
le di quegli istituti. Per que
sto forse la compatta azione 
di protesta in atto ormai da 
vari giorni ha colto di sor-
presa, come un'esplosione 
improwisa, tutti coloro che 
si illudevano che nel campo 
delle Antichita e Belle Arti 
sotto l'apparente bonaccia 
fosse veramente tutto fermo. 

Ma sotto quella presunta 
bonaccia venivano in realta 
maturando motivi ed obbiet-
tivi di lotta tesi a mettere 
profondamente in crisi le 
strutture portanti dell'attua-
le politica di tutela del pa-
trimonio artistico nazionale. 
Maturava l'idea della neces-
sita di sciogliere i nodi (che 
stanno uno ad uno inesora-
bilmente venendo al pettine) 
di una politica dimostratasi 
fallimentare ed assolutamen-
te incapace di salvaguardare 
questa immensa ricchezza 
del nostro paese e di garan-
tire la sua fruizione da par
te di tutti, non piu di una 
ristretta cerchia di studiosi, 
di una elite di aristocratici 
addetti ai lavori. Queste H-
nee generali si affermano 
proprio mentre nel settore 
sta crescendo un movimen-
to sindacale senza preceden-
ti, sulla spinta soprattutto 
dei giovani, entrati nell'am-
ministrazione negli ultimi 
due-tre anni, e che costitui-
scono non a caso un buon 
70% del quadro sindacale 
attivo. 

Le richieste dei lavoratori 
delle Soprintendenze alle 
Antichita e Belle Arti e del
le Biblioteche vertono so
prattutto su due punti fan-
damentali: la perequazione 
economica con gli altri set-
tori del ministero della Pub-
blica Istruzione ed un con-
sistente aumento degli orga-
nici, sulla base delle richie
ste che la Commissione par-
lamentare di indagine per la 
tutela e la valorizzazione del 
patrimonio storico, archeo-
logico, artistico e del paesag-
gio (la famosa Commissione 
Franceschini) avanzo cinque 

anni fa, e rimaste completa-
mente inascoltate. Non si 
chiede, dunque, la luna nel 
pozzo, come pretende il mi-
nistro del Tesoro. 

Ma che anche su queste 
richieste, che non si dovreb-
be esitare a definire ovvie, 
lo scontro sia cosi aspro e 
le resistenze cosi accanite 
non meraviglia. Attraverso 
la mortificazione economica, 
la inadeguatezza numerica, 
la dequalificazione e lo sfrut-
tamento piii umiliante del 
personale e infatti sempre 
passata la linea della specu
lazione edilizia, della spolia-
zione clandestina del patri
monio archeologico, della ra-
pina che la parte disonesta 
del mondo antiquario compie 
soprattutto suU'immenso pa
trimonio delle cosidette arti 
minori 

Non vale trincerarsi dietro 
il solito, comodo alibi delle 
difficolta di bilancio, quan-
do si sperperano miliardi ap-
paltando a ditte private la
vori che potrebbero al con-
trario essere assunti in pro
prio — qualora si accettas-
sero le richieste dei sinda-
cati — con minore spesa e 
maggiore efficacia di inter-
vento dalle Soprintendenze 
finalmente fornite di un loro 
organico di operai. E quando 
si propone di abolire la tas-
sa suU'esportazione delle 
opere d'arte, ad esclusivo 
vantaggio non delle casse 
dello Stato, ma del mercato 
antiquario. II discorso e dun
que politico, proprio perche 
al punto in cui sdamo ogni 
atto che spezzi la logica del 
disinter esse e dell'abbando-
no va nel senso di un discor
so nuovo sulla gestione dei 
beni cultural! nel nostro 
paese. 

In questi giorni la stamps 
di ogni tendenza e stata una-
nime nell'indicare l'esigenza 
di una riforma delle strut
ture preposte alia tutela del 
nostro patrimonio culturale. 
Ma, al di la di ogni possibile 
ambiguita, i lavoratori in 
sciopero hanno ormai conv 
preso due fatti f on da men ta
li: primo, che nessuna tute
la sara efficace se non sara 
strettamente legata ad una 
gestione democratica e po-
polare della cultura, e quin-

Anche it Fo-
ro romano e 
interdetto ai 
lurlsfl (che 
lo guardano 
dall'alto) in 
seguilo alio 
sciopero del 
sersonale. 

di ad una profonda demo-
cratizzazione della struttura 
(oggi assolutamente buro-
cratica ed autoritaria) delle 
Soprintendenze e delle bi
blioteche; che questo non 
vada a genio ai baroni ed 
ai baronetti della cultura 
borghese ce lo ha dimostrato 
la sospettosa o comunque 
tiepida accoglienza con cui 
hanno accolto lo sciopero. 
Secondo, che il patrimonio 
artistico e culturale si salva 
ormai solo con la lotta e che 
a salvarlo sara il movimento 
dei lavoratori nel suo insie-
me, perche e ben chiaro che 
il personale delle soprinten
denze e delle biblioteche non 
lotta solo per garantire a se 
stesso una migliore condi-
zione di lavoro, ma lotta an
che neH'interesse generale 
dell'intera societa. 

II movimento popolare ha 
gia preso coscienza da tem
po di quale fondamentale 
problema sociale sia quello 
della scuola e di come sia 
essenziale per la sua stessa 
crescita - portare avanti la 
battaglia per una scuola rin-
novata, al servizio del popo-
lo. Occorre adesso che pren-
da coscienza, a tutti i livelli, 
che la battaglia per la sal-
vezza del patrimonio storico-
artistico e per la sua gestio
ne e fruizione democratiche 
e strettamente collegata, da 
un lato a quella per la scuo
la e dall'altro alia battaglia 
per le riforme. Sottrarre de-
finitivamente alia specula
zione gli ambienti urbanisti-
ci e naturali del nostro pae
se vuol dire infatti dare an
che un contributo decisivo 
alia soluzione dei problemi 
della casa, dei trasporti, del
la salute. 

Nessuno piii di chi com-
batte ogni giorno, dal suo 
posto di lavoro, contro un si-
stema di potere che a parole 
dichiara di difendere, ma nei 
fatti distrugge un patrimonio 
che e essenziale alia vita 
del nostro paese, sa che solo 
con questo saldo ed ampio 
fronte di lotta e di alleanze 
si impedisce aH'awersario di 
classe di portare avanti i 
suoi disegni di rovinosa spe
culazione. 

Francesco Abbaffe 

L'allarme e partite 
dagli Stati Uniti: 
il consumo si allarga, 
le risorse si esauriscono 
Le scorte di petrolio, 
di gas, di carbone 
non avranno il tempo 
di rinnovarsi di pari 
passo con le esigenze 
degli uomini - Le 
ricerche deeli scienziati 
per il controllo 
termonucleare e per 
Tawio di centrali 
« a plasma » - Le 
conseguenze della 
concorrenza tra i 
grandi monopoli 
Perche Tenergetica 
sovietica e in aumento 
La difficolta di una 
! • A » i • • -a II grande realtor© atomico della centrals di 

d l S t r i D U Z l O n e r a Z l O n a l e Novovoronezh. Nella foto sopra il titolo: la 
sala di controllo del giganfesco implanto di 
energia atomica che quando sara completato 
produrra 7 mllloni di Kilowatt-ora. 

e del trasporto 

SI ESPANDE IL FENOMENO DELLA EDITORIA « A N T I » 

II mestiere (precario) di scrivere 
La moltiplicazione di testi letterari tirati al ciclostile o stampati in pochi esemplari - La ricerca di canali di co-
tnunicazione formalmente diversi da quelli tradizional i - Tra profetismo romantico e contestazione linguistica 

H fenomeno di un'editoria 
aanti». di testi letterari (e 
poetici in primo luogo) tirati 
al ciclostile o stampati in po
chi esemplari, e poi diffusi 
Attraverso circuit! (anticircui-
ti) semiclandestini. non rap-
presenta ormai piu una novi-
UL Se n e i scritto e parlato 
molto. tracciando anche alcu-
ne distinzioni generali. Si e 
detto. anzitutto. che il nuovo 
fenomeno non ha niente in co-
mune con 1'antico costume 
delle plaquettes numerate piu 
o meno elegant! (tipico fatto 
d» elite), ma nasce da una 
presa di coscienza politica: il 
rifiuto dell'industria culturale 
neocapitalistica e dei suoi ca
nali istituzlonall; la ricerca di 
forme editorial-distributive 
nuove. non compromesse. e 
direttamente gestite dagli In-
tellettuali produttori riuniti in 
gruppi; l'elaborazione di una 
letteratura che esprima essa 
stessa. concretamente. nel vi
vo della pagma, questa carica 
critica anticapitalistlca. 

Nella pratica. tuitavia (a 
parte la ritornante anttca il-
lusione dell'auto - organizza-
zione autonoma degli intellet 
tuali e della gestione da par 
te loro degli islilutl cultural!) 
queste Iniziative finlscono mol
to spesso per scambiare la so-
atanza con il mezzo: la rlcer-
a d i un nuovo modo di pro-

durre (a tutti 1 livelli: dal 
momento della scrittura al 
momento della lettura) lette
ratura. con un canale formal
mente diverso. Nel senso. 
cioe. che non molto diversa 
da quella tradizionale risulta 
la letteratura in tal modo vei-
colata. Alcuni testi uscitl di 
recente a Palermo e a Fi-
renze (due tra le citta piu at-
tive in anti-editoria) sembrano 
confermarlo. 

In un ciclostilato. per esem-
pto. un gruppo di poeti scnve 
in una «lettera aperta agli 
studenti di Palermo»: « Desi 
denamo portarvi le nostre 
poesie a testi monianza della 
nostra esistenza, impegnati a 
iottare vicino alia nostra gen 
te Sicilians che languisce nel 
sottosviluppo*. La letteratura 
e qui. trasparentemente. con-
cepita come testimonianza in 
tellettuale e morale aogiunta. 
giustapposta alia partecipaxio-
ne reale. ma distaccata In fon-
do da questa: e ceroid, tanto 
piu intimamente autosufficien 
te (e inefficace) quanto piu 
sembra tendere a farsi subal-
terna. 

E infatti. nel vers! che se-
guono. si denunciano gravi in-
giustizie e si levano giuste 
proteste. ma (questo e 11 pun-
to) attraverso un ricantamen-
to — generoso quanto Inattl-
vo — di un certo neoreali-

smo populistico - regionale or
mai ritardato. nel quale una 
autentica realta collettiva del 
Mez/ogiorno finisoe continua-
mente per essere riassorbita 
in una sfera surrettiziamente 
private di inquietudine e di 
Ira. o di vitalismo sensuale. 

Ben piu awertito e organico 
appare 11 programma del Col 
lettivo R di Flrenze. In esso 
circola l'esigenza di una 
verifica autocntica del ruolo 
dello scrittore e della lettera 
tura oggi. e la ricerca di al
ternative che non si esaunsca 
no sul terreno della mere or-
ganizzazione distributiva. Ma 
toma anche qui il motivo della 
poesla come «testimonianza ». 
e quindl ancora come atto di 
affermazione del proprio lo 
da parte dello scrittore. Non 
a caso le poesie a stampa di 
Franco Manescalchi (11 pae
se reale, primo cquaderno* 
del Collettlvo R) ripropongono 
— con piu cultura, modernita 
formaie e coscienza di una 
situazione precaria — U rias 
sorbimento di una problema 
tica storico • politica nei ter 
mini di un destino privato 
SI che veramente II poeta 
nspezza parole sul margin)/ 
dl un quartlere operaio* (co
me canta il verso), vivendo 
una condizione di insoddisfa-
ilone e di angoscia che da 

quel quartiere non e Interna-
mente toccata. 

Si direbbe. insomma. che 
nei ciclostilati e stampati se
miclandestini, continui pur 
sempre a dominare il vecchio 
io romantico • ideal istico-no-
vecentesco. con la sua intima 
autosufficienza e ben munlta 
separatezza; un io protestata 
rio o dolorante. sermoneggian 
te o elegiaco. sempre pronto 
a ridurre i drammi che lo cir-
condano alia sua misura. ad 
alimentarsi di crisi sociali e 
di praticl sconvolgimentl an 
ziche verificare radicalmente 
se stesso al loro fuoco. 

Ma c'e al contrano chi fa 
della negazione dell'antico 
soggetto ideologico o senti 
mentale. e della regressione 
critica a un livedo oggettivo 
— il linguaggio della pubblici-
ta, i mass media neocapitali-
stici e renigmistica di consu
mo — il proprio programma. 
n gruppo « Techne » di Firen-
ze con I suoi «quademi» a 
stampa, per esempio. batte 
appunto questa via, con precl 
si intenti di demistificazione e 
di stravolgimento polemico nei 
confront! dell'oggetto • Un 
guaggio • societa borghese. 
Ma. alia fine, la poesia visi 
va dl Luciano Orl (Estrema-
merite variabile) approda al 
puro gioco; gioco che nel re
bus di Eugenlo Micclnl e de

gli amici che hanno collabo-
rato con lui ai disegni (Poe
sie visive 1962-1970/ e certa-

-mento-pHi- raffinato e pre-
gnante ma sostanzialmente 
non lontano. anch'esso. dalla 
impostazione dell'avanguardia 
recente: una contestazione che 
si esaurisce (con brillanti so-
luzionl formall. talora) al li 
vello del linguaggio, e di que 
sto nonostante tutto si ap 
paga,. 

I due poll oppostl. dunque. 
che hanno dominato tanta let
teratura contemporanea — le 
autosulfiaenze dell'io. e la 
pseudo • contestazione dello 
oggetto • linguaggio • societa 
borghese — tornano anche nel
le ricerche piu recentl ed 
esteriormente eversive. Una 
altemativa, per chi voglla fa
re poesla oggi, con la plena 
consapevolezza della insuffi 
clenza e precarieta ed equivo 
cita che tale atto comporta 
ormai. sara quella di vlvere 
appunto tale consapevolezza 
nel vivo stesso del suo di
scorso poetlco. con una lucida 

t enslone autocrine*. 
Con le sue Descriziont in 

atto (di cui gli si e parlato 
diffusaroente su queste colon-
ne) Roberto Roversi ha dato 
in questo senso una lezlone 
esemplare. Ma ci sono altri, 
piii giovani, che continuano 
nella staaaa direalone, Mario 

Lunetta, per esempio. con l 
suoi Tredici falchi (una mi-
croedizione Geigsr) fa proprio 
della «trasgressione spoetiz 
zante* e del «suicidio verba-
Ie» e della «morte del poe
ta a se stesso*. materia del
la sua poesia, come nota Gian
ni Toti presentandolo. Del re-
sto, la coscienza critico-auto-
critica di Lunetta aveva gia 
dato lucide prove nella sua 
produzione saggistica. e sulle 
colonne di una rivista — «La 
Comune » — della quale e co-
animatore. 

E\ questa. una direztone di 
ricerca non priva di rischi: 
primo Tra tutti quello di re-
stare prigionieri della contrad-
dizione di fondo (fare poesia 
deirimpossibilita di fare poe
sia) che pur ne e la prima 
matrice: contentandosi cioe di 
viverla all'infinito, e ricaden-
do ancora una volta, alia fine. 
nella testimonianza nonostan
te tutto conclusa e risolta in 
se stessa. Ma e almeno una 
direzlone coerente, che rifiu-
ta ogni subalternita e auto
sufficienza e falsa pretesa di 
incldenza reale, Un modo, in
somma, dl comunicare ad al
tri — integralmente — la con
sapevolezza di una condizione 
precaria, Inattendibile, com-
promessa. dello scrivere oggi. 

G. Carlo Ferretti 

Dalla nostra redazione 
MOSCA. marzo 

La € fame energetica > dila-
ga per il mondo ponendo a 
scienziati e ricercaton. econo
mist! e politici un interrogati-
vo sempre piu pressante: si-
no a quando il petrolio. il 
gas. l'energii elettrica. riusci-
ranno a soddisfare le continue 
esigenze dello sviluppo terre-
stre? La domanda vale soprat
tutto per quei paesi capitali
st! dove lo sviluppo tumultuo-
so della societa ha imposto 
consumi e sprechi di propor-

zioni catastrofiche senza che vi 
sia stata una benche minima 
azione di previsione e di sal-
vaguardia delle risorse natu
rali. L'allarme. comunque. e 
gia scattato e i primi sinto-
mi si registrano in quelle pub 
blicazioni specialistiche dove 
gli scienziati americani illu-
strano i loro dubbi e proble
mi. Sono gli americani. infat
ti. che rivelano la drammati-
cita della situazione trovando 
si ad operare in un paese do
ve la « fame energetica » si fa-
ra sentire prima che in qual-
siasi altra parte della terra. 

L'esempio 
del carbone 

Ed ecco cosa dicono i tecni-
ci: «le scorte di petrolio. di 
gas, di carbone. sono destina-
te ad esaurirsi poiche essen-
do il frutto di processi geolo-
gici — che risalgono ai periodi 
della formazione del globo ter-
restre — non avranno il tem
po di rinnovarsi: l'uomo va 
infatti piu in fretta e non 
rispetta i processi naturali >. 
Prendiamo l'esempio del car
bone: sono piu di otto seco-
li che arde nei mondo. ma 
il consumo e stato sempre U-
mitato e solo dalla meta del 
secolo diciannovesimo e au-
mentato a dismisura. Secon
do alcuni calcoli. nel 1870 «il 
tasso mondiale di estrazione 
non superava i 250 mil ion i 
di tonnellate annue >. Questo 
anno, invece. raggiungera qua 
si i due miliardi e ottocento 
milioni di tonnellate pur se. 
percentualmente. il ritmo di 
incremento sara inferiore a 
quello del penodo iniziale di 
sfruttamento a causa del no-
tevole aumento di petrolio e 
gas rispetto al totale del fab-
bisogno energetico industria 
le. Ma.' nonostante le appa-
renze. il problema della « fa
me > comincia a farsi sentire. 

King Hubbert. deli'US. Geo
logical Survey — riferisce 
Scientific American — ha cal-
colato che le riserve di carbo-

' ne potranno ancora rappre-
sentare una importante fonte 
di energia industriale per al 
tri due o tre secoli. mentre 
la previsione per il petrolio 
dovrebbe essere limitata a 70. 
80 anni. C'e poi I'aspetto del 
consumo individuate di ener 
gia che precede a ritmi im 
presskmanti • che — come 
fa notare S. Fred Singer, vi 
ce segretario del Dipartimento 
americano degli interni e re 
sponsabile dei programmi 
scientifici — pud essere cal-
colato a 2000 chilocalorie al 
giorno (pari a 100 watt ter-
mici). tanto quanto basta al 
Cuomo per rimanere in vita 
Ma questo dato e gia ampia 
mente superato perche negli 
USA il consumo energeti 
co pro-capite e di 10 000 watt 
e tende all'aumento in ragione 
del 2.5% circa ogni anno. 

E* piu che mai evidente. 
quindi, che crescendo i con
sumi diminuiscono le fon-

ti tradizionali e che, di con-
seguenza, le ricerche vengano 
indirizzate verso nuovi cana
li. Ecco perche alle fonti pri 
marie e tradizionali dellener 
gia (carbone e lignite, salti 
idrici. olio combustibile. gas 
naturale) sono venuti ad ag 
giungersi i combustibili 
P'icleari. Ed e in questo cam 
po che sono oggi concentra 
te le ricerche degli scienziati 
che tendono a risolvere il pro
blema della « fame d'energia » 
studiando le possibility con
crete per il controllo termo
nucleare e per l'avvio di cen
trali a < plasma >. 

Abbiamo parlato non a ca
so di c fame energetica > nei 
paesi capitalisti intendendo 
separare il campo socialista 
dove il problema (stando al
le statistiche piu recenti e ai 
dati forniti in una pubblica 
zione del COMECON) non si 
pone con drammaticita. pro
prio perche le risorse natura
li sono ancora enormi e per 
lo piu (come e il caso della 
Siberia) non sfruttate piena-
mente. Ci6. ovviamente. non 
vuol dire che la c fame ener
getica » non preoccupi gli 
scienziati e i ricercaton dei 
paesi socialisti. Tutt'altro: vi 
sono precisi piani di ricerca 
e di razionalizzazione sui qua-
li e concentrata I'attenzione 
degli economisti o dei politi 
ci. Prendiamo I'Unione Sovie
tica dove abbiamo svolto. con 
la collaborazione di alcuni 
giornalisti deU'agenzia Novo-
sti. una rapida inchiesta sui 
problemi energetici del paese. 

Ma prima di passare alio 
esame dei vari settori sara 
bene osservare le tabelle dello 
sviluppo energetico del 1960 e 
del 1970. Si avra cos) un'idea 
concreta del paese. 

E N E R G I A ELETTRI 
CA: nel 1960 292 miliardi di 
kilowattora: nel 1970 740 mi
liardi di kilowattora. 

CARBONE ANTRACITE: 
355 milioni di tonnellate nel 
'60: 624 milioni di tonnellate 
nel TO. 

PETROLIO: 147 milioni di 
tonnellate nel '60: 353 milioni 
di tonnellate nel 70. 

GAS: 42 miliardi di metri 
cubi nel '60: 200 miliardi di 
metri cubi nel TO. 

La vera 
ragione 

Le fonti di energia nell'Urss 
— ci hanno ripetuto vari in-
terlocutori — sono pratica-
mente inesauribili. L'afferma-
zicne. perd. non e giustifica 
bile dal punto di vista scien 
tifico. E' vero. infatti. che le 
fonti. prima o poi. sono de-
stinate ad estinguersi e che la 
societa deve risolvere imme-
diatamente il problema della 
razionalizzazione e della ricer
ca di nuove sorgemi. naturali 
L artificial! che siano. 

Affrontiamo il problema 
con Pavel Falalejev — primo 
viceministro dell'Energetica e 
deU'Elettrificazione cLe as-
servazioni fatte dagli studio 
si occidentali e dalla stampa 
sulla fame energetica che in-
combe sui paesi capitalisti ad 
alto sviluppo — dice Falale
jev — corrispondono alia real 
ta. E' perd difficile, a mio pa 
rere. die il pericolo sia dovu 
to alia scarsit/' o alia mancan 
za di risorse energetichc. La 
vera ragione va ricercata nel 
la nature stessa del sistema 
capitalista, nell'aspra lotta 

concorrenziale che e in atto 
fra i grandi monopoli che 
aspirano ad ottenere profitti 
elevati e che sono, di conse-
guenza interessati a sfruttare 
solo quelle fonti energetiche 
che nclnedono un volume mi-
nimo di investimenti. Nei 
paesi socialisti. invece. dove 
j'economia si sviluppa secon
do un unico piano statale. il 
pericolo della fame energetica 
— sostiene Falalejev — non 
esiste. E cio e dimostrato dal-

1'intero sviluppo dell'energetica 
sovietica che aumenta a rit
mi rapidissimi >. 

Pareri 
discordi 

II dirigente fa poi rilevare 
che nel periodo 19661970 la 
produzione di energia elettri
ca e stata di 740 miliardi di 
chilowattora e che solo nel 
1970 sono stat; messi in fun-
zione impianti per una poten-
za complessiva di 12 milioni di 
Kwh. « Nei prossimi dieci an
ni — prosegue Falalejev — sa
ra portata avanti la costru-
zione di alcune centrali super-
potenti in Siberia. nell'Asia 
centrale. nel Caucaso e in al
cune zone della parte euro-
pea. Alcune centrali. inoltre, 
verranno sfruttate per l'irriga-
zione ed i canali verranno co-
struiti in modo tale da con-
sentire la navigazione >. 

II problema della c fame » 
di energia elettrica. quindi, 
non sussiste data 1'immensi-
ta dei corsi d'acqua e delle 
formazioni montagnose dove 
possono essere creati bacini 
artificiali. Piu difficile, invece. 
e I'operazione successiva e 
cioe quella della distribuzio-
ne razionale dell'energia al 
paese. Su questo punto i pa
reri sono discordi: c'e chi in-
siste per centrali piccole e ca-
paci di servire una zona limi
tata e c'e chi si batte per gran
di complessi energetici. Intan-
to. mentre il dibattito prose
gue. sembra che stia preva-
lendo la tesi dei grandi com
plessi come quelli in funzio-
ne sullo Jenissei e a Bratsk 
ai quali si aggiungera. tra 
poco. la centrale Sajano-Sciu 
scenskaja che produrra oltre 
6 milioni di chilowattora. 

« La nostra attenzione — oon-
tinua Falalejev — resta con
centrata sul problema del tra
sporto dell'energia poiche le 
principal! risorse si trovano 
nella parte orientate del pae
se e. precisamente. in Sibe
ria dove nei prossimi anni co-
struiremo un complesso di 10 
centrali termoelettriche. di 
grandi proporzioni. ognuna 
delle quali sara in grado di 
produrre da 4 a 5 milioni di 
chilowattora. Per ora. comun
que. si sta portando a termi-
ne la costruzione del sistema 
di collegamento per trasferi-
re I'energia dallo oriente aj-
I'occidente ». 

Come e noto anchc nel pro-
getto del nuovo piano quin-
quennale si insiste sulla ne-
cessita di celevare il I ivello 
deU'elettrificazione » portando 
la produzione di energia a 
1030-1070 miliardi di chilowat
tora con l'entrata in funzione 
di impianti termoelettrici ca-
paci di produrre 65-67 milio
ni di Kwh con un consumo 
di combustibik che — secon
do il piano — non dovra su-

perare. nel 1975. i 340 342 gran-
mi per ogni chilowattora di 
energia elettrica erogata. 

Carlo Bwnedetti 


