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Un Itma il battaglia Ai danni ecologici si aggiunge la degradazione economica 

I cittadini 
e le liberta 

La riforma strakio del codke penale e la 
necessita di una larga convergent popo-
Ian per cancellarne I'impronta fascista 

DOPPIA MORTE VENEZIA 
Nessuna reazione dei ministeri interessati al voto unanime del Consiglio regionale sulla a legge speciale » - Intanto, silenziosamente, 
si profila la soppressione di una serie di linee di navigazione - La salvezza della citta delegata all'organismo responsabile dei suoi mali? 

La decisione della commls-
sione Giustizia del Senato di 
approvare, in sede referente, 
una riforma stralcio del co-
dice penale che dovrebbe eli-
minare una parte delle di-
sposizioni piu marcatamente 
contrarie alio spirito della Co-
stituzione repubblicana, non 
rappresenta ancora una vit-
toria della democrazia. In-
nanzitutto vi sono da porre 
m evidenza i limiti che la 
maggioranza ha imposti al 
progetto riformatore (e qui 
va sottolineato, peraltro, che 
ancora la proposta non e sta
ta attuata. Questi limiti sono 
stati in gran parte indicati 
nell'articolo di Edoardo Per-
na, pubblicato da I'Untta il 
17 luglio). 

La proposta sulla quale il 
Senato dovra deliberare, e 
che il Parlamento potra mo-
dificare, sostanzialmente non 
incide sui reati di vilipendio, 
ed e noto che la mannaia 
costituita da queste norme ha 
sempre colpito le avanguar-
die o le forme di espressio-
ne di critica politica piu in
cisive e piii vicine alio spi
rito popolare. 

Essa poi, contrariamente a 
quanto proposto dal PCI e 
dagli altri partiti di sinistra, 
non affronta il nodo costi-
tuito dalla liberalizzazione e 
piena attuazione del diritto 
di sciopero dei pubblici di-
pendenti e per gli addetti ai 
servizi di utilita generale, ac-
cettando ancora in questo 
campo la disciplina fascista 
consistente nella minaccia del
la galera, anziche l'altro e 
contrapposto, nascente dal 
fatto stesso della partecipa-
zione popolare e dalla con-
seguente autolimitazione degli 
interessi corporativi di fron-
te alle reali esigenze della 
eomunita popolare. In Italia 
hanno scioperato persino i 
medici e i vigili del fuoco, 
ma l'autogestione di questo 
diritto, che si e affermata 
di fatto negli specifici mo-
menti di lotta, non ha mai 
portato danni alia collettivita, 
mentre e noto nhe ogni volta 
che queste categorie o le 
guardie municipah, ad esem-
pio, hanno voluto scioperare, 
sono state processate o mi-
nacciate di processo. 

II progetto non prevede la 
abolizione ne la riforma so-
stanziale della maggior parte 
delle norme comuni che ven-
gono adoperate in funzione 
antioperaia durante le agita-
zioni sindacali. 

Oltraggio, resistenza, violen-
za privata, blocco stradale, 
rimangono quelli che sono, 
nonostante l'aperta strumen-
talizzazione che di questi pre-
cetti penali e stata fatta con-
tro i lavoratori, quando sono 
scesi in campo per miglio-
rare le loro condizioni di 
vita. Solo i giomali della 
destra fascista e reazionaria 
prospettano 1'idilliaco mito 
delle lotte operaie, che pos-
sono svolgersi si, ma come 
se si trattasse del carnevale 
di Viareggio, combattuto a 
colpi di fiori. 

E il raggiro truffaldino del 
MSI, che auspica il ritorno 
alio stato corporativo e na-
zionale, mitico Eden di agnel-
li e lupi, di sfruttatori e sfrut-
tati, perenne monumento alio 
sfruttamento, giustificazione 
della violenza. Un mito che 
al postutto affascina anche 
i! settore piu retrivo della 
Democrazia cristiana, con il 
suo interclassismo, e le pro-
clamate ipocrisie sulla pace 

sociale, sul progresso nella 
tradizione, essendo questa ul
tima in effetti l'unica cosa 
da salvaguardare, perche rap
presenta il potere attualmen-
te gestito, nel modo e a be-
neficio di chi lo esercita. 

E altri nodi ancora il pro
getto varato dalla commis-
sione del Senato non affron
ta, tutti concernenti l'assetto 
della democrazia italiana, la 
liberta e la civilta di rap-
porti umani nella nostra co
munita, l'esigenza che l'appa-
rato repressivo creato dal 
guardasigilli fascista Rocco e 
dai suoi moderni, ma non 
diversi, epigoni, sia finalmen-
te abbattuto. Ora la battaglia 
iniziata in sede parlamentare 
entrera nella fase piii acuta. 
Ora appunto essa deve pog-
giarsi su quel vasto ed uni-
tario movimento di opinione 
che da tempo nel Paese sta 
conducendo tra le masse la-
voratrici e popolari la stessa 
battaglia. 

Edoardo Perna ha bene af-
fermato che vi e necessita 
di allargare ancora di piii 
l'area di questi consensi e 
esattamente ha affermato che 
la non adesione del PCI alia 
proposta di referendum popo
lare abrogativo concernente i 
reati politici e sindacali, non 
vuole dire che il partito non 
voglia perseguire il medesimo 
obiettivo di fondo. 

D'altra parte il movimento 
unitario che ha prospettato 
l'idea del referendum popo
lare abrogativo, non ha mai 
inteso porsi in contrasto con 
le iniziative parlamentari, ma 
facilitarne il corso, creando 
nel contempo le condizioni 
di una salda unita civile su 
essenziali problemi concer
nenti la crescita delle nostre 
liberta, la lotta contro Tap-
parato repressivo direttamen-
te ereditato dal fascismo e 
mai posto in discussione dal
le forze al potere. 

Non per nulla 1'esame del 
progetto di riforma ha supe-
rato la fase di stallo in cui 
si trovava al Senato e pub 
avere ora inizio effettivamen-
te la battaglia parlamentare. 
D'altra parte l'insieme delle 
iorze popolari che va dai me-
talmeccanici alia Federbrac-
cianti, dalle ACLI, dal movi
mento giovanile DC a larga 
parte dei militanti delle forze 
di sinistra, e un valore che 
in se stesso va difeso ed 
accresciuto. 

Esso pub consentire effet
ti vamente di conseguire il ri-
sultato da tutti auspicato at-
traverso una pressione costan-
te sul Parlamento, di pro-
durre, cioe, nella dialettica 
diversificazione tra autonoma 
espressione della volonta del
le masse popolari e azione 
dei rappresentanti del popolo 
nelle Camere legislative, il 
punto di sintesi rappresenta-
to da una piii rapida e deci-
siva avanzata sul terreno del
le riforme, strumento per la 
creazione di una societa total-
mente diversa. 

L'essenziale e la lotta al 
fascismo, a quello vecchio, 
ma ancora utile per la classe 
padronale, sia esso quello cri
minate delle squadre di pic-
chiatori sia quello istituzio-
nale legittimato dal codice 
Rocco, a quello nuovo. che 
nel Parlamento e nel Paese, 
difende con ostmata speranza 
gh strumenti della sua persi-
stente oppressione. 

Generoso Petrel la 

L ADDIO DEL «RE» 
Pele ha rappresentato per una parte dei negri sudamericani il simbolo della rivin-
cita di una razza sfruttata - Ma e-stato anche uno « zio Tom » dei gorilla brasiliani 

Centocinquantamila spettatori alio stadio 
Maracana di Rio e un collegamento televisi-
\o via satellite con quasi tutto il mondo per 
rultima partita che Pele ha disputato ieri 
con la nazionale brasiliana. 

In compenso alia loro miseria, t negri del 
Brasile hanno una straordinaria ricchezza di 
nomi. quasi tutti ricatati dalla tradizione 
cattolica e imposti dai padroni dei quali era-
no schtavi: cosi un negro nato trent'anni fa 
in un sobborgo di Rio calzo il primo paio 
di scarpe all'eta di tredici anni. tna porto 
fin dal primo giorno il complicato noine di 
Edson Arantes do Nascimento: nel mnndo, 
pero. c stato conosciuto semplicemente co
me Pele, detto anche «o re> »: il re. 

Oggi «o rcy» c diventato. grazie alia sua 
straordinaria bravura di calciatore, il negro 
piu ricco del Brasile c forse del mondo; un 
atleta di straordinaria bravura e un uoino 

d'affari molto « bianco » nell'oculatezza con 
cui sa amministrare il suo patrimonio di 
miliardi: per altri negri brasiliani e una spe
cie di punto di riferimento, un traguardo: 
simboleggia la possibility di rivincita della 
sua razza. 

Nel moniento in cui si prende congedo da 
questo che e stato per quindici anni il piii 
grandc protagonista del cakio mondiale si 
puo rendere omaggio alia sua sbalorditiva 
capacita di calciatore, ma non si puo sotta-
cere il rimprovero che altri negri del con-
tinente americano gli hanno rivolto: di non 
aver mai posto esplicitamentc, direttamente, 
la sua popolarita al servizio della loro lotta, 
come ave\ano fatto — ad esempio — alle 
Olimpiadi i negri americani. L'n grandLssirao 
re del calcio, ma uno «zio Tom» dei go
rilla brasiliani. 

Standi opere nel«paese delle alluvionh per Wncere te calamita naturali 

1/Unqheria cambia con Taiuto dell#acqua 
Hanno scorso furono distrutte 5M0 case • Nel giro di set mesi tutti hanno riavuto una nuova abitazione - Un secondo sbarramento 
sul Tibisco che formera un logo artifkiale di 127 chilometri quadrati • Programme a lunga scadema per trasformare il rolto del paese 

DAL CORRISPONDENTE 
BUDAPEST, 18 lug'.io 

Le case dei contadini si 
allineano lungo la strada in 
terra battuta del villaggio. 
con il loro piccolo appezza-
mento di orto-giardino recin-
tato da una stacrionata di 
legno. Sono tutte nuove nuo-
vc. con gli intonaci freschi. 
abitate da qualche mese. 
Qualcuna, ancora senza in-
tonaco. tradisce la fretta con 
la quale e stata costruita. In 
qualche localita. al posto 
delle case unifamiliari. sono 
sorti palazzi prefabbneati di 
quattro piani. 

Siamo nella provincia di 
Fehegyarmat, nel sud-est 
deH'Ungheria, una delle zo
ne maggiormente colpite. c-
sattamente un anno fa. dal-
1'alluvione del Tibisco c dei 
suoi affluenti. Fu una disa-
strosa alluvione: 5600 case 
vennero distrutte e altre 
quattromila furono danneg-
giate. ottantamila persone do-
vettero essere sgomberate e 
poterono tornare ai loro pae-
si solo dopo diverse settima-
ne, i danni materiali venne
ro calcolati in tre miliardi 
e mezzo di fiorini, una cifra 
enorme per un piccolo paese 
qual'e 1'Ungheria. Una allu
vione lunghissima che tenne 
mobilltate ingentl forze per 
piu di un mese, a difendere 
giorno e notte oltre tremila 
chilometri di argini del si-
stema fluviale del Tibisco e 
del Danubio, nel tentativo, 
coronato da successo, di im-
pedire rotture catastrofichc 

che minacciavano la Grande 
Pianura ungherese. II suc
cesso di questa gigantesca 
operazione, e di quella suc-
cessiva di ricostruzione per 
la quale nel giro di sei me
si tutti gli alluvionati ave-
vano riavuto la loro casa 
nuova. c stato il risultato di 
una abnegazione. di una so-
lidarieta. di una organizza-
zione di cui oggi. e a ragio-
ne. gli ungheresi vanno fieri. 

Ma tutti. a cominciare dal 
govemo. hanno coscienza che 
rinarare i danni non basta, 
che il problema va affronta-
to alia radice con un piano 
razionale e generale di rrgo-
lamentazione delle acque e 
di sistemazionc idrogeologica. 
Per rendersi conto dell'en-
tita del problema basti dire 
che un quarto del territorio 
ungherese e costituito da una 
pianura che e al disotto del 
livello delle acque di inon-
dazione. Questa pianura rap
presenta un terzo del terri
torio coltivato ed e abitata 
da circa il cinquanta per 
cento dell'intiera popolazio-
ne ungherese. I/Ungheria e 
terra di alluvioni, ma e an
che terra di tremende sicci-
ta. Costruire argini. raffor-
zare. innalzare quelli esisten-
ti non e sufficiente. 

«Per noi — dicono 1 con
tadini — ci vorrebbero due 
padreterni, uno per darci 1'ac-
qua, l'altro per togliercela». 
SI potrebbe aggiunge re, pa-
rafrasando I-cnin, che qui in 
Ungheria il socialismo 6 
uguale a potere operaio piu 
irrigazione. 

AU'indomani della hbera-
zione del Paese e della costi-
tuzione del govemo popola
re, i due terzi dei sette mi-
lioni di ettari di terreno col-
tivabile avevano bisogno di 
lavori di protezione o di pro-
fonda trasformazione perche 
acidi o alcalini. Un decimo 
di questi lavori sono gia sta
ti realizzati. Ma e solo dal 
"63 che si e cominciato ad 
affrontare il problema in mo
do organico. a vedere con-
giuntamente la difesa dalle 
alluvioni. rirrigazione. il fab-
bisogno idnco per Tagricol-
tura e per 1'industna. la pro
tezione del suolo e la prote
zione delle acque dagli in-
quinamenti. Recentementc e 
stato costituito un Consiglio 
nazionale per la protezione 
del suolo. organismo autono-
mo che ha il compito di 
coordinare i lavori comples-
si di protezione e di migho-
ramento del suolo, sia sul 
piano delle ricerche che su 
quello deH'orientamento e 
della pianificazione. II Con
siglio e costituito da agrono-
mi. geologi, specialisti del re
gime idnco, chimici. rappre
sentanti dei ministeri e de
gli altri organismi interes
sati. 

E' stato ' anche grazie al 
lavoro di questo Consiglio, 
che sono stati elaborati i 
prowedimenti di intervento 
previsti nel quarto piano 
quinquennale che rappresen-
teranno una tappa importan-
te nel lavoro di protezione e 
di migltoramento del suolo 

Fra quest'anno e 11 1975 11 

piu grande investimento e la 
opera piu importante sara 
costituito dal secondo sbar
ramento del Tibisco. a Ki-
skore. che formera un lago 
artificiale di 127 chilometri 
quadrati. una superficie pa
ri a quella del lago Trasi-
meno. I trecento-quattrocen
to mihoni di metri cubi di 
acqua del bacino artificiale 
garantiranno ali'80 per cen
to il fabbisogno d'irngazione 
ix;r trecentomila ettari di 
terreno til rcstante venti per 
cento e lasciato alle precipi-
tazioni naturaln. Una diga 
analoga. ma molto piu pic-
cola. era stata reahzzata 
quindici anni fa centoventi 
chilometri piu a monte del 
Tibisco ed ha permesso l"ir-
ngazione di settantamila et
tari di terreno. 

Ma lo sbarramento di Ki-
skore non servira soltanto al-
ragncoltura. II fiume \erra 
rej>o navigabile per una lun-
ghezza di 120 chilometri a 
natanti da 1350 tonnellate <e 
in prospettiva dovrebbe en-
trare a far parte del siste-
ma di navigazione fluviale 
europeol, su una superficie 
di 12 mila ettari sono previ
sti impianti per la piscicul
ture, una centrale elettrica 
produrra circa cento milioni 
di kilowattora all'anno, sta-
bilimenti industriali pot ran-
no usufruire di cinque me
tri cubi d'acqua al secondo. 

La diga di sbarramento, 
lunga 1700 metri ed alta 27, 
e gia realizzata per un ter
zo e dovra essere ultimata, 
assieme al bacino dl invaso 

e ad alcuni tratti dei 220 
chilometri di canali princi
pal!. entro il *75. Ma gia fra 
due anni 1'entrata in fun
zione del primo troncone del-
lo sbarramento permettera la 
irrigazione di trenta-quaran-
tamila ettari. 

II secondo sbarramento del 
Tibisco non e l'ultimo in pro
getto sul fiume. Se ne do-
vrebbero realizzare altri tre. 
in grado di risanare. di pro-
teggere dalle alluvioni. di ir-
rigare tutta la parte sud 
orientale deirUnghena. II \ a -
sto piano di protezione e di 
mighoramento del suolo do
vrebbe essere portato a com-
pimento nel 19R3. Speciali 
commissioni si stanno occu-
pando. e bisogna dire effi-
cacemente. della difesa delle 
acque dagli inqumamenti <ri-
sultati particolarmente buo-
ni sono stall ottenuti per il 
lago Balaton». !a commissio-
ne internazionale per il Da
nubio si occupa ora ma i da 
anni e costantemente di tut
ti i complessi problemi ri-
guardanti il grande fiume 
europeo. una commissione au-
stro-ungherese ha affronta-
to proprio recentemente i 
problemi idrici comuni fra 1 
due Paesi. con partirolare 
riguardo alia protezione del
le acque del lago Fertoe. 

II Paese delle alluvioni e 
delle siccita sta realizzando 
un programma a lunga sca-
denza, con precise tappe in-
termedie. per vincere le ca
lamita naturali . 

Arturo Barioli 

'•"•••< A ^ o v . 4 

( it t t t t t i 

Dittro la balluM |%J|* l ! i ,%' ' 
superba di Vana- '!" 
zla, dittro la cu
pola di S. Marco, a^HRajBgSs*T«v*W 
dal Palaixo dai do- • L , . - ! J . - . 1 ' « , f . M * * l 
gi, c'a il dramma 
di una criti acuta 
che porta la citta 
alia morta. 

DALL'INVIATO 
VENEZIA, 18 luglio 

La Laguna affoga nello sci-
rocco. II sole picchla impie-
toso sull'inrmenso formicaio 
di turisti affannati e scami-
ciati che congestionano pontt 
e calli, vaporetti e campielli. 
La stagione sta facendo il 
«pieno». La monocultura tu-
ristica domina incontrastata, 
livellando i veneziani ad una 
sorta di corporazione, com-
posta unicamente di portaba-
gagli, venditori di souvenir, 
gondolieri, ciceroni, affittaca-
mere e bottegai. Guai a par-
lore in questo periodo di ac
que alte, di inquinamento at-
mosferico, di subsidenza. dei 
mali antichi e nuovi di Ve-
nezia. 

Ogni cosa a suo tempo. Due 
mesi fa sulla grande stampa 
nazionale si sprecavano i ti-
toli osannanti il progetto mi-
nisteriale di «legge speciale » 
per Venesia, da finanziare 
con un prestito internazionale 
di 250 miliardi. II mese scor
so gli stessi giornali denun-
ciavano scandalizzati il fatto 
che I'intero Consiglio regio
nale veneto, dal PCI alia DC, 
si pronunciasse decisamente 
contro i criteri ispiratori del 
progetto governativo e ne chie-
desse una radicale rielabora-
zione. Adesso, si e steso un 
silenzio da smobilitazione e-
stiva su Venezia, suite que-
stioni della sua salvezza, sul 
travaglio costante che essa 
rive: un prodotto della sua 
stessa straordinaria singola-
rita sembra infatti essere 
quello di concentrare come 
nel fuoco di una lente tutti 
i diversi problemi delle me-
tropoli urbane e dei centri 
storici del nostro Paese. 

Intanto, le cose non stan
no ferme. Da parte dei mini
steri interessati non si e avu-
ta atcunx reazione al voto del 
Consiglio regionale. Ne si co-
nosce quale cammino stia 
comp'tendo, quale sorte s'in-
tenda riservare all'idea della 
a legge speciale ». In compen
so, avanzano dei fatti. Nes-
suno ha parlato di un prowe-
dimento esecutivo a breve 
scadenza adottato dal gover-
no: la soppressione di una 
serie di linee di navigazione 
della flotta di Stato che fan-
no capo al porto di Venezia. 
Eppure. non e che questa mi-
sura sia da considerarsi estra-
nea al problema della salvez
za della <r Serenissima ». Vene
zia non e minacciata solo di 
morte fisica, di distruzione e-
cologica. In tempi assai piii 
ristretti. m termini di ben 
piu acuta urgenza si pone il 
pericolo del suo completo de-
gradamento economico e so
ciale. 

Lo scontro rero. il conflit-
to che contrappone il Consi
glio regionale e le forze po-
litiche locali al progetto go-
rernatico di «r legge speciale » 
e proprio qui: non si puo ip-
notizzare Vopinione pubblica 
col miraggio di 250 miliardi 
per difendere la Ijaguna e per 
restaurare palazti e monu-
menti. e nello stesso tempo 
colpire Venena nei polmoni 
produttiri. pnrarla dell'ossi-
geno dei iraffici portuali, del
le attinta economiche. di quel-
I'elemento piu tilahzzante di 
tutti costituito dilta praenza 
dei reneziam 

IJO difterenziazione dt fondo 
e arrenuta su questo punto. 
Lo offer ma 1'assessore regio
nale Ulliana. delta DC t en
ter: fondamcntali a cm una 
legge ipecale per Venezia de-
re ispirarsi sono «la com-
plcmentaneta tra difesa e sri-
luppo e il rispetto delle au
tonomic e delle competenze 
degli "nli lot all» Ed aggiun
ge che J tali criteri non tro-
rano espressione nello schema 
di dtsegno di legge. che ap-
pare tnrcce ispiralo ad una 
logica quasi esclusiramente 
rincoltstica ». 

In questo giudnio si e tro-
rato concorde I'intero Consi
glio regionale. con la sola ec-
cezione del MSI. A questo 
punto, chi arera sposalo con 
cieco entusiasmo il progetto 
gorernatiro ha parlato qua-
lunqmsticamente dt ingordigia 
pronnciale per tmpadronirsi 
deU'inritante * torta » dt 250 
miliardi. Sono gli stes%i che 
hanno inrocito per anni un' 
«alta aiitonta ». una sorta di 
supremo consesso tecnico. re
sponsabile dt jronte all'optmo 
ne pubblica mondiale, al qua
le affidarc — come un'opera 
d'arte si consegna ad un pro-
rclto realauratore —- I'incom-
bema dl it salvare Venezia » 
£ non al Mono accortt che il 

govemo ha risposto a que
sta richiesta con una propo
sta di legge per attribuire po-
teri pressoche esclusivi di in
tervento su Venezia e sulla 
Laguna al Magtstrato alle ac
que. Cioe ad un organismo 
burocratico che non rispon-
derebbe non diciamo all'opi-
nione pubblica internazionale, 
via nemmeno al Parlamento 
italiano, e sul quale ricadono 
in buona misura le responsa-
bilita di tutte le male azionl 
finora compiute « contro » Ve
nezia, acontron la Laguna. 

In verita, la bozza di «leg
ge speciale» per Venezia ri-
sponde ad una sua logica. Ed 
e alle soglie dell'individuazio-
ne di questa logica che si ar-
resta l'« unanimismo » • del 
Consiglio regionale. Quel pas-
saggio non e forzato dalla 
DC, ma dalle sole forze di 
sinistra, PCI, PSI. PSIUP e 
dai repubbltcani. Sono queste 
forze che non si limitano a 
denunciare il carattere accen-
iratore e burocratico della 

• proposta. la sua impostazio-
ne vincolistica che non colle-

L'aggiornamento scientifico-tecnico 

nell'annuario della EST Mondadori 

Ball 'aggressivita 
umana alle 

pietre della Luna 
E' uscito. come ogni anno, l'Annuario della EST 

(Enciclopedia della Scienza e della Tecnica Mondado
ri): merita un cenno. date le caratteristiche della pubbli-
cazione, che non si ntrovano in altre opere edite in 
Italia, e dati gli argomenti trattsti in questo Annuario 
1971. 

II volume di quest'anno conserva il suo carattere di 
internazionalita, in quanto riporta scritti di specialisti 
di una ventina di Paesi, tra cui ad esempio Australia, 
URSS, Kenia, Francia, Nuova Zelanda, ed un nutrito 
gruppo di scritti italiani di ottimo livello; la « parte del 
leone», rimane alia ricerca americana. 

II livedo della trattazione, come del resto nell'opera 
enciclopedica di base e nei precedenti aggiornamenti, e 
assai elevato, accessibile cioe a lettori prowisti di so
nde basi scientifiche; il rigore scientifico e assoluto, e 
gli scritti riportano argomenti scoperti, studiati, trattati 
in epoca recentissima; il volume assolve quindi appieno 
la sua funzione di «aggiornamento» scientifico-tecnico 
a largo raggio, in oltre 500 pagine in grande fonr.ato 
(e carat teri tipografici piccoli). 

Una prima parte comprende una serie di studi sul-
l'aggressivita. tanto negli animali quanto negli uomini, 
sia nel loro comportamento privato e famigliare, sia nel 
loro comportamento piii generalmente sociale; notevole 
1'apporto in tale parte di specialisti francesi, neozelan-
desi ed indiani. Segue un gruppo di scritti a livello 
scientifico altamente specializzato, concernenti biologia 
molecolare e medicina: questioni di genetica, ricerche 
sui tumori, pericoli iatenti nella nostra « era della chi-
mica ». 

Comportamento 
della materia 

Ancora piii speciahzzati. gli scritti della terza parte: 
struttura e comportamento della materia: l'argomento 
e alio studio da oltre un secolo. con metodi rigorosi e. 
mano a mano che 1'indagine precede, si nvela sempre 
piii complesso. 

La qtiarta parte, pur complessa. e piii accessibile 
anche al lei tore medio: studi sulle tappe dell'evoluzio-
ne della terra e prime relazioni sulla geoIo<;ia lunare. 
Assai interessante la relazione Skundm sulla missione 
del Lunik 10. ed in p:>rticoIaro sugii studi effettuati sui 
campioni riporlati a terra da quella sonda automatica. 

Anche la quinta parte e accessibile ad un pubblico 
relativamente allargato. in quanto tratta tecnologie avan-
zate e nuovi matenali: una tematicn assai ampia che 
tocca i cibi sintetici, le fibre tessili artificiali, i nuovi 
m&tenah destimti aU'elettronica. e la struttura dei nuo
vi razzi a plasma in faj=e di attiva spenmentazione. 

La sesta parte, sot to un titolo che puo dastare qual
che perplessita. e cioe «mterazione tra tecnologia ed 
arte», tralta ques'ioni di urbanistica, a livello metro-
pohtano e regionale. tecnica edihzia. 1'impiego di ela-
boraton Plettronici Ma per informazioni che per com-
porre mu«ica e per altri impieghi. e l'lnterazione. nei 
due M»nsi. tra tecnologia e manifestazioni artistiche 
moderne. 

II testo conclude con una serie di sagg! sul tenia 
apertissimo della moderna universita. mentre apre con 
R5 pajnne Mringatissime quanto ncche di informazioni 
sugli av\eminenti scientific! piu' salienti del 1970, nel 
campo della genetica. della ricerca spaziale fdall'Apollo 
al Lunakodi, d^lle ricerche Migli inqumamenti. deile 
scoperte as»ronomichL» ed astrofisiche, dc-JIe ricerche sui 
tumori. sui nuovi impieghi del LASER e cento altn ar
gomenti di piena attualita. 

g. b. 

ga strettamente, com'e neces-
sario, la salvaguardia alio svi-
luppo di Venezia. 

II prof. Dalla Volta. consi-
gliere regionale del PRI. ritie-
ne che il confronto nel Con
siglio regionale sia stato uti
le «perche e stato possibile 
portare a livello di opinione 
pubblica le cause che le varie 
forze politiche hanno creduto 
di riconoscere alia base dell' 
attuale problema ed i rimedi. 
che non possono consistere 
solo nella accettazione di 
un intervento straordinario, 
seppure finanziariamente co-
spicuo, senza decidere simul-
taneamente te scelte per il 
futuro sociale ed economico 
di Venezia ». 

E' precisamente sulle cause 
e sulle scelte che i gruppi 
di sinistra hanno portato a-
vanti un proprio unitario di-
scorso. Nel documento pre-
sentato da comunisti, socia-
listi. socialproletari e votato 
anche dal PRI c detto che 
«la decadenza delle strutture 
produttive di Venezia laguna-
re, il suo degradamento so
ciale e residenziale. la cresci
ta delle " alte maree", lo 
sprofondamento del centra 
storico. sono riconducibili al-
I'uso capitalistico del bacino 
lagunare in funzione. della 
concentrazione produttiva, de
gli insediamenti industriali. 
deWespansione del " polo " di 
Porto Marghera, della chiusu-
ra delle valli, dell'escavo di 
canali in Laguna. dell'etnun-
gimento delle acque, dell'urba-
nizzazione specutatlva di Me-
stre ». 

E' la stessa logica da cui 
« dipende anche il tipo di svi-
luppo che na modificato il 
volto contadino del Veneto 
imponendo perb un elevato co-
sto sociale ed umano». Di 
cio nil gruppo dirigente del
la DC e te forze moderate 
portano la responsabilita po
litica e morale»: essi hanno 
infatti sorrelto «questo tipo 
di sviluppo che ha arrecato 
questi guasti a Venezia e al 
Veneto ». 

Ecco atlora che il problema 
di Venezia non c riducibile so
lo ad un problema di spesa. di 
vincoli, di norme restrittive-
ma e fondamentalmentc il 
problema dt una nuova strate-
gia dello sviluppo del Vene
to. basato. come affermano i 
partiti di sinistra, a su un di-
verso meccanismo di accumu-
lazione e finanziamento e di
versi obbiettivi di produzione 
c consumo. In questo quadro 
ra- combattuta e rifiutata la 
politica dei " poll" a Porto 
Marghera come a Porto Le-
vante o a " Venezia sud", 
e affermata la necessita del
la stessa trasformazione del
la concentrazione eststentc ». 

Qui. nella lotta per la tra
sformazione delta concentra
zione industriale di Porto 
Marghera. avvtene I'incontro 
fra il centro storico e la 
mobilitazione della classe o-
peraia per nuovi criteri di 
crganizzazione del lavoro. per 
a rtconrersiom produttire in-
dirizzale a nuovi modem di 
consumo». per finalizzare la 
concentrazione industriale «ai 
bisogni sociali ed alio sri-
luppo equilibrato delta La
guna ». 

// discorso della salvaguar
dia e dello sviluppo della cit
ta si fa cosi concreto per
che cammina con un grande 
movimento di lotta. con una 
forza reale. quella della clas
se operaia. capacc di conte-
starc le scelte capitalistiche 
responsabtli delV aggravarsi 
del dramma di Venezia. Nes
suna legislaztonc speciale 
(non c infatti da credere che 
la proposta dei 250 miliardi 
sta la prima misura leqisla-
ttva per Venezia) e finora 
nuscita ad impedirlo. Se pas-
sasse il disegno governativo. 
e'e invece da ritenere — co
me redremo — che dtelro lo 
schermo della salvaguardia 
del centro storico passerebbe 
la sua morte definitive. 

Mario Passi 
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