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Hegli anni che precedettero 

c seguirono i Patti Lateranensi 

La Chiesa 
e il fascismo 

Dihattito tra Togliatti e Dossetti, du
rante la Costituente, per un nuovo mo-
do di intendere la quest ion c romana 

Nel quadro del ripensamen-
to critico dei rapporti inter-
corsi tra S. Sede e nazi-fa-
scismo l'accento 6 da porre 
sugli anni che precedettero e 
seguirono la firma dei Patti 
Lateranensi. 

II tema e ripreso da uno 
storico cattolico, Pietro Scop-
jx)la, con il suo libro La Chie
sa e il fascismo (Laterza, 
L. 1.500) che ha il merito di 
mostrare, con documenti (al-
cuni dei quali finora inedi-
ti). come l'attenzione della S. 
Sede si rivolgesse in modo 
crescente verso il fascismo a 
partire JaH'agosto-settembre 
1920. Allora — scrive Scoppo-
la — «dopo la fallita occu-
pazione delle fabbriche, il fa
scismo inizio la sua rapida a-
scesa, con il crescente appog-
gio dei ceti padronali. e Mus
solini ruppe risolutamente con 
i precedenti anticlericali del 
suo movimento e inauguro per 
cosi dire un nuovo indirizzo 
di politica ecclesiastica». Lo 
uomo, dunque. che sul Popo-
lo d'ltalia del 18 novembre 
1919 aveva scritto: « Non c'e 
che una sola revisione possi-
bile della legge delle Guaren-
tigie ed e la sua abolizione, 
seguita dal fermo invito a 
Sua Santita di sloggiare da 
Roma», con il discorso del 
21 giugno 1921 fece dell'uni-
\ ersalismo cattolico « un ele-
mento essenziale dei valori e 
della missione nazionali». 

E' interessante notare co
me la convergenza, prima, 
tra nazionalismo e fascismo e 
la loro fusione, dopo, nel feb
braio 1923, venissero alimen-
tate da una campagna di 
slampa fascista e filo-fascista 
che, partendo da un articolo 
di Alfredo Rocco del 4 apri-
le 1922, tendeva a presentare 
il Partito popolare di Stur-
io come un elemento di di
sturb*) per una e conciliazio-
ne tra Stato e Clu'esa». E 
vane furono le reazioni di 
Sturzo al congresso di Torino 
del 12 aprile 1923, perche 
Mussolini, che gia dal gen-
naio 1923 aveva avviato le 
trattativc con il cardinal Ga-
sparri, decise di rompere la 
collaborazione di governo con 
il Partito popolare. 

Stefano Jacini ha scritto 
che il Partito popolare «fu 
lasciato a lottare da solo in 
una condizione di quasi umi-
liante abbandono* e che a 
questo -r contribui non poco 
la S. Sede con il suo atteg-
giamento ». 

La Chiesa aveva scelto di 
dare il suo appoggio al fasci
smo e a tutta l'operazione di 
classe che questo esprimeva, 
con la piena tonsapevolezza 
della liquidazione del Partito 
popolare, per avere in cam-
bio privilegi e garanzie di po-
tere. 

Lo scomparso Giulio Bevi-
lacqua, fatto cardinale da 
Paolo VI. cosi nel 1959 com-
mento rawt\ imento su Hu-
manitas: * La grande maggio-
ranza dei cattolici non riusci-
\ a a rendersi ragione di co
me la Chiesa avesse potuto 
\enire a patti con una forza 
dimostratasi anticristiana in 
se, nei fini come nei mezzi >. 

In effetti — come osserva 
Scoppola — «solo pochi cat
tolici ebbero una chiara vi-
sione della realta... Anzi gli 
anni fra il 1931 e il 1938 so-
no quclii in cui piu cordiali 
appaiono i rapporti tra la 
Chiesa e il c regime », a par
te certe «riserve sul piano 
dei principi nei confronti del-
1'ideologia fascista ». Un pri-
mo ripensamento si manife-
sta solo dopo la politica raz-
ziale del regime e dopo l'an-
nessione dell'Austria da parte 
di Hitler quando venne a ca-
dere «rla prospettiva, consi-
derata con simnatia in molti 
ambienti cattolici di un'allean 
za, guidata dall'Italia. che 
comprendesse. oltre la stessa 
Italia, la Spagna, 1'Austria e 
l'Ungheria, capace di far 
fronte insieme alia pressione 
comunista e allespansione 
della nuo\a Gennania •«.. 

Giovanni XXIII. nel suo di
scorso all'episcopato italiano 
del 9 febbraio 1939. tivelo pas-
si di un discorso che Pio XI 
aveva abbozzato per esprime-
re il suo dissenso da quanto 
stava awenendo in Europa e 
nel mondo proprio a causa 
del fascismo e del nazismo. 
ma Papa Ratti mori prima di 
terminario e di pronunciarlo. 

La sua scomparsa. awenu-
ta il 10 settembrc 1939. non 
segno la fine di un modo di 
intendere la fede come instm-
menlum regni ma offri a mol

ti cattolici l'occasione per ri-
pensare. soprattutto durante 
la Resistenzn, in termini di-
versi il messaggio cristiano al 
di la della Chiesa gerarchica. 
Da queste premesse prese le 
mosse anche il dibattito tra 
Togliatti e Dossetti, durante 
la Costituente, per un nuovo 
modo di intendere la questio-
ne romana e gli stessi rap
porti tra Stato e Chiesa. « La 
nostra lotta — disse Togliat
ti — e lotta per la rinascita 
del nostro Paese. per il suo 
rinnovamento politico, econo-
mico e sociale. In questa lot
ta noi vogliamo l'unita dei 
lavoratori, prima di tutto, e 
attorno ad essa vogliamo si 
realizzi l'unitn politica e mo
rale di tutta la nazione ». 

Questo discorso e piu che 
mai valido nella situazione o-
dierna. in cui si assiste ad un 
rigurgito di un cattolicesimo 
integrista che tende a ridi-
mensionare quanto di nuovo i 
cattolici hanno conquistato 
con il Concilio. 

Alceste Santini 

Computer, automatismi e raggHaser alia base' della piu recente impresaspaziale sovietica 

Dai monti lunari 
alle nevi 

del Kasakstan 
Di somma importanza si e rivelata la « base unificata», adat-
tabile a piu impieghi: daW allunaggio al lancio del modulo di 
rientro - Si pud attrezzarla, di voltu in volta, per diversi usi 

A chi segua con attenzione le imprese spaziali, non puo essere sfug> 
gita un'analogia tra l'impresa del « Lunik 20 » e quella del « Lunik 16 » 
del settembre del '70: in ambedue i casi, una rnacchina senza equipaggio 
e stata lanciata da una base terrestre, si e immessa in un'orbita di par-
cheggio circumterrestre, e stata accelerata flno a raggiungere la zona lu« 
nare, e stata rallentata in modo da immettersi in un'orbita di parcheggio 
circumlunare, ha compiuto un allunaggio morbido, ha prelevato median* 
te una trivella una « carota » profonda 30-35 eentimetri di suolo lunare, 
e ripartita dalla Luna •• 

MOSCA — II module dl rientro dal «Lunik 2 0 » con I duo contenitori delle «carote» di aasst, terra • roccla preleviti sulla Luna, 
coal come • ttato trovato dalle squadre dl recupero, mobilitate nel Katakitan. (Telefoto TASS) 

Colleghera Belgrado a Bar, attraverso le zone piu belle e piu impervie della Jugoslavia 

Una ferrovia tra industria e turismo 
La piccola citta del Montenegro si prepara a diventare uno dei porti importanti dell'Adriatico - Le riserve di 
piombo, rame, nichel da sfruttare - II grande progetto di valorizzazione per un territorio con spiagge e mon-
tagne. canyon e foreste ancora intatti - Si traduce oggi in realta un «vecchio sogno » che risale a 60 anni fa 

DAL CORRISPONDENTE 
BELGRADO, 27 febbraio 

Bar e una piccola citta 
del Montenegro, all'estre-
mita meridionale della Ju
goslavia, a poche decine 
di chilometri dal confine 
albanese, su una slriscia 
di terra tra il tago di Scu
tari e il mare Adriatlco. 
Bar attende di diventare 
uno dei porti piu impor
tanti dell'Adriatico: qui in
fatti avra il suo terminal 
la ferrovia che, partendo 
da Belgrado attraverso le 
zone piu impervie della Ju
goslavia, rappresentera uno 
dei piii rapidi ed efficaci 
collegamenti fra VEuropa 
sud-orientale, il Mediterra-
neo ed i mercati africani. 
Quando la ferrovia avra 
raggiunlo la citta, il porto 
di Bar avra la capacita di 
smistare almeno ire milio-
ni di tonnellate di merci 
all'anno. 

Ma I'opera rappresenta 
la « slrada della speranza » 
per quasi died milioni di 
abitanti. distribuiti su qua
si meta della superficie 
della Jugoslavia, nelle re-
gioni piu arretrate, piii sot-
tosviluppate del Paese. La 
grande infrastruttura at-
tratersera regioni che han
no una notevole potenzia-
lita di sviluppo e di ric-
chezza e che possono da
re un grande contributo 
alia economia di tutta la 
Jugoslavia, mentre oggi 
tengono a volte conside
rate la zavorra frenante il 
decollo economico della 
Federazione verso i livel-
li dei Paesi europei piu 
industrializzati. 

Da Titoro Vzice allalti-
piano di Zlatibor, a Kola-
scin, a Tilograd. nelle zo
ne percorse dalla ferrovia, 
gli esperti ritengono che 
ri siano riserve e g'taci-
menti di metalli e di me-
tclloidi fra i piii ricchi 
della Jugoslavia, in parte 
gia scoperti e in parte an
cora da scoprire, comun-
que alio stato attuale scar-
samente e malamente 
sfruttati: piombo, rame, 
zinco, antimonio, nickel, 
ferro. molibdeno, bauxite, 
lignite. Nella sola zona di 
Mokrogorsk si calcola che 
le riserve di nickel siano 
dell'ordine di un miliardo 
di tonnellate. II potenziale 
idroelettrico di questo ter
ritorio montagnoso viene 
calcolato in 15 miliardi di 
chilovcattora che corri-
sponde a un quarto del-
Vintiero potenziale idroe
lettrico della Jugoslavia: 
ora e sfruttato solo per 
tl tre per cento. La ric-
chezza forestale fanch'es-
sa oggi poco sfruttata per 
I'cstrema difficolta dei 
Uasporti) e calcolata in 
120 milioni di metri cubi 
di legno di alta qualita. 

Un'oltra grande risorsa 
che dovrebbe essere sol-
lecitata dalla ferrovia e il 
turismo. Zone fra le piii 
belle, fra le piii pittore-
sche della Jugoslavia sono 
oggi quasi del tutto sco-
nosciute non solo ai tu-
risti stranieri, ma agli stes
si fugoslavi: montagne 

Kotor, la cittadina che serge alia fine del fiordo Beka Katoraka (le becche di Cattaro), wne dei 
pni suggesthri paesaggi del litorale montenegrino, a poche decine di chilometri a nord del porto cH Bar. 

maestose, fiumi e torren-
ti incassati in profondi 
canyons, grotte e caverne. 
foreste, stupendi laghelti 
alpini. Dall'altipiano di 
Zlatibor alia selvaggia. in-
tatta beUezza dei massic-
ci del Durmitor e delPro-
kletife, fino alia costa a-
driatica del Montenegro, 
con quelle perle che sono 
Santo Stefano e Budva e 
il grande fiordo di Boka 
Kdtorska, 

Gli esperti di economia 
turistica affermano che il 
Montenegro ha tutte le 
carte per diventare una 
« Mecca del turismo »: ma
re pulito spiagge sabbiose 
fondali di roccia, monta
gne alle spaHe, quasi quat-
tro mesl con temperature 
nettamente estive, curiosi-
ta e bellezze storiette. Sul 
litorale e nel retroterra e 
in corso dl attuazione un 
grande progetto di. valo

rizzazione turistica (con tl 
patrocinio e il parziale fi-
nanziamento delle Nazioni 
Unite) che dovrebbe por-
tare la capacita turistica 
del Montenegro dagli at-
tuali 50 mila letti a 220 
mila. Dovrebbe quindi da
re impulso all'economia 
di queste zone. Infatti con 
queste ricchezze potenziali, 
e nonostante gli indubita-
bill progressi fatti negli 
ultlmi anni, il reddito pro-
capite dei montenegrini e 
degli abitanti di questa 
parte della Serbia supera 
di poco la meta del red
dito medio pro<apUe de
gli fugoslavi. 

Le difficolta del traccia-
to faranno della Belgrado-
Bar la ferrovia piii costo-
sa d'Europa: i 475 chilo
metri verranno infatti a 
costare circa due miliar
di di dinari, pari a 70-80 
miliardi dl lire, ben lon-

tani tuttavta dai costi di 
una autostrada. Contera 
253 tunnels per una lun-
ghezza di 78 chilometri e 
piii di cento ponti, alcuni 
dei quali lanciati al di so-
pra di torrenti e baratri 
a duecento metri di altez-
za, e arrivera a superare 
i mille metri dl altezza at-
tracersando il massiccio 
del Durmitor. 

II progetto e la realiz-
zazione di questa ferrovia 
hanno una storia lunga e 
travagliata che solo ora 
sembra essere awiata a 
conclusione. «7/ vecchio 
sogno* la chiamano i ser-
bl e i montenegrini. Un 
sogno che sembraca doves-
sc avverarsl gia sessant'an-
m fa, ma che trovb la 

, intranslgente opposizione 
dell'Austria che temeva 
che Vopera messa in can-
Here dagli Statl indipen-
denti delta Serbia e del 

Montenegro incoraggiasse 
le aspirazioni di liberta 
dei Balcahi. E che finlsse 
anche per dirottare fuori 
dai domini austriaci una 
parte del traffico prove-
niente da est. C'b addirit-
tura chi sostiene che la 
ferrovia Belgrado-Bar fu 
uno dei motivi non secon-
dari che scatenarono la 
prima guerra mondiale. 

Del progetto si continub 
a parlare per tutto il pe-
riodo compreso fra le due 
guerre mondiali, ma senza 
che la Jugoslavia avesse 
la capacita di tradurlo in 
pratica, nonostante la con-
cessione di un aiuto in-
ternazionale. I primi chi
lometri di binari vennero 
posati soltanto nel 1952, ma 
i lavori vennero sospesi 
nel 1955, poi ripresi di 
nuovo nel '61 e ancora so
spesi nel '63. La debole 
economia jugoslava, nono
stante la volonta e le ambi-
zioni, dimostrava di non 
essere ancora in grado di 
affrontare un'opera di tan-
to respiro e di tanto im-
pegno. 

Nel '66 sia VAssemblea 
federate che VAssemblea 
della Repubblica seroa ap-
provarono la legge per la 
prosecuzione dell'opera e 
dalla Banca internazionale 
giunse un prestito di cin-
quanta milioni di doltari. 
Ma fino al 1970 soltanto 
146 chilometri risultavano 
ultimali. Nel marzo dello 
scorso anno venne tancia-
to un prestito di mezzo 
miliardo di dinari e oggi 
si ricomincia a parlare di 
riprendere seriamente i 
lavori, con I'obietlivo di 
portarli a compimento en-
tro il 1973. 

Proprio nei giorni scor-
si il comitalo di coordi-
namento del governo ju-
goslavo ha deciso di as-
segnare trecento milioni 
di dinari alia Repubblica 
del Montenegro perche 
possa prowedere alia co-
pertura delle spese per 
quanto riguanla i lavori 
nella parte montenegrina 
(questa Repubblica scarsa-
mente sviluppata non ave
va infatti possibilith eco-
nomiche di provvedere in 
modo autonomo). II go
verno della - Repubblica 
serba ha previsto nel pia
no di sviluppo a medio 
termine il finanziamento 
dell'opera per la parte che 
riguarda la Serbia. II pre
stito popolare lanciato un 
anno fa ha superato ogni 
previsione e si stanno ora 
esaminando le possibiltta 
di crediti per lacquisto 
delle locomotive, dei vago-
m, ecc, da parte della Ro-

* mania e deWVngheria, 
Paesi che sono pure inte-
ressati alia realizzazione 
della ferrovia. 

Un sintomo del rinno-
tato interesse per il sol-
lecito compimento deWlm-
presa e dato dal fatto che 
mille studenti serbi han
no deciso di prestare gra-

' tuitamente la propria ope
ra questa estate alia pro
secuzione dei lavori. Bel
grado si sente gia piii ri-
ana ai Paesi del sud. 

Arturo Barioli 

ed e rientrata regolar-
mente a Terra con il 
suo carico. Queste linee 
essenziali sono indubbia-
mente comuni alle due im
prese, e si ritroveranno 
con ogni probability in 
numerose Imprese future: 
e infatti del massimo inte
resse, e pub essere otte-
nuto senza alcun rischio e 
con un costo contenuto, pre-
levare campioni del suolo lu-
nare, ad una certa profondi-
ta, in zone diverse della Lu
na stessa la quale ha una 
st ruttura assai differenziata 
nelle sue parti relativamente 
pianeggianti ed in quelle tor-
mentate da profondi crepac-
ci e da alte catene di mon
tagne. 

Per delineare un quadro 
geologico (o meglio, selenolo-
gico) via via piii completo del
la Luna, in vista di svelame 
il segreto" piii profondo, e 
cioe l'origine, occorrera nel 
prossimo futuro estendere 
prelievi in superficie e «ca-
rotaggin in zone molto di-
stanti l'una dall'altra ed ac-
curatamente scelte tra quel
le che le precedenti esplora-
zioni hanno rivelato essere 
le piii interessanti sul piano 
selenologico. 

In questo quadro, ripetere 
l'impresa del « Lunik 16 », po-
satosi nel Mare dell'Abbon-
danza, zona relativamente pla
na e poco tormentata, o « pun-
tando» su altre zone altret-
tanto piane, avrebbe portato 
a risuitati meno interessanti. 
Con il «Lunik 18», gli spe
cialist! sovietici hanno punta-
to su una zona difficile, aspra, 
tormentata, montagnosa, che 
appariva pero particolarmen-
te interessante. L'impresa, ten-
tata nello scorso settembre, 
come si Ticorda, non riusci, 
in quanto la rnacchina im-
patto con troppa violenza, e 
andb distrutta. Ma quella era 
3a zona che, al punto attua
le dello studio della Luna, 
gli specialisti sovietici rite-
nevano la piii interessante: il 
«Lunik 20» si e posato a 
mezzo chilometro di distan-
za dal punto ove era andato 
distrutto il «Lunik 18», al
cuni mesi fa. 

I primi referti sul campio
ni prelevati, hanno pienamen-
te confermato l'interesse di 
quella zona: la loro forma-
zione appare di un miliar
do di anni piii antica di 
quella dei campioni fino ad 
oggi prelevati e trasportati a 
terra. La cosa si ricollega al 
complesso discorso, oggi limi-
tato a pochi brani. ma desti-
nato a completarsi col tem
po, sul vulcanismo lunare e 
la forroazione del globo lu
nare attraverso vicissitudini 
complesse, durate periodi lun-
ghissimi. 

II a Lunik 20 » presents poi, 
rispetto alle precedenti mac-
chme cWamate con lo stesso 
nome, in particolare le ulti-
me, novita tecniche di gran
de rilievo. In primo luogo, 
« Lunik 20 » ha collaudato un 
tipo di ebase unificatan de-
stinata a rimanere sul suolo 
lunare. e adattabile a diversi 
impieghi. Nel «Lunik 16», 
questa base non esisteva an
cora: al rientro, tutto il com
plesso costituito dalle strut-
ture d'appoggio, e dal com
plesso attivo della sonda, ri-
parti dalla Luna per essere 
abbandonato prima de] rien
tro a Terra. Nel « Lunik 20 » 
la abase* e rimasta sulla 
Luna, consentendo un dimen-
sionamento assai piu favore-
vole dei propulsori di bordo 
preposti al rientro. Una ver-
sione diversamente attrezzata 
di questa abase unificatan 
era stata usata dal «Lunik 
17 » per portare il primo vei-
colo lunare teleguidato, il 
m Lunacod 1». 

E' intenzione dichiarata de
gli specialisti sovietici di uti-
Iizzare nel futuro piii volte 
questo tipo di abase unifica-
ta», attrezzandola da caso a 
caso in maniera diversa. Tale 
« base ». con te apparecchiatu-
re ed i sistemi che porta, 
gioca un ruolo essenziale nel-
1'allunaggio e nel decollo dal
la Luna. La fase di allunag
gio, per le sonde sovietiche, 
I ormai totalmente automati-
ca. affidata al gioco di siste
mi aitimetrici a raggi Laser 
per misurare la distanza dal 
suolo, vahitarne le asperita, 
nonche « fare il punto » e cioe 
misurare la posizione della 
sonda rispetto alia Luna, fa-
cendo riferimento agli astri. 

In una parola, la nuova tec-
nica di allunaggio sovietica si 
basa su una totale «indipen-
denza* della rnacchina, che 
viene «accompagnata» da Ter
ra fino a che si trova in 
OTbita attomo alia Luna. In 
queste condizioni, parte un 
online da Terra, che ab'.lita 
integralmente gli automatismi 
di bordo per rallunaggio. Ta
li automatismi presiedono al-
1'accensione dei propulsori 
frenanti per passare da una 
orbita circumlunare ad una 
traiettoria di discesa, correg-

gono tale traiettoria, in modo 
da dirigersi, anche in una zo
na montagnosa, su uno «spiaz-
zo» sufficientemente ampio 
per accogliere la rnacchina 
senza pericolo. Naturalmente, 
tale spazio pub trovarsi a 
centinaia o ancte a migliaia 
di metri di quota rispetto al 
livello medio del suolo lu
nare, per cui occorre, con il 
gioco del sistema Laser-alti-
metrico, azionare i propulso
ri frenanti per l*ultima fase 
dell'allunaggio, al giusto istan-
te e con la giusta intensita. 

Ottenuto questo risultato, e 
«compensate» le eventuali 
asperita del terreno, onde, a 
lavoro finito, far ripartire il 
segmento di ritorno della mac-
china verticalmente. il com
plesso costituito dalla base e 
dal segmento attivo e di ri
torno, viene «traguardato» da 
Terra, sempre mediante si
stemi Laser e localizzato in 
maniera precisa. A questa fa
se di localizzazione, segue una 
fase di controllo: in base a 
un «ordine» impartito da 
Terra, su tutti i sistemi di 
bordo viene effettuato un con
trollo, onde verificarne le per-
fette condizioni e proeedere. 
sempre automaticamente, ad 
eventuali correzioni e « ritara-
ture » dei sistemi stessi. 

Fatto questo, il «Lunik» 
viene di nuovo afndato ai 
dispositivi automatic! di bor
do, che mettono in azione la 
sonda, prelevano i campioni 
di superficie, alloggiano in un 
contenitore ermetico la «ca
rota » prelevata, effettuano le 
altre rilevazioni, indi si pre-
parano a far partire il seg
mento destinato al ritomo. 
Effettuano cioe le debite rile-

Capo Kennedy 

((Pioneer 10» 
partito con 

destinazione Giove 
CAPO KENNEDY, 27 febbraio 

Alle 232 di lunedi (corri-
spondenti alle 20,52 di oggi) 
e partito per Giove il «Pio
neer 10». La sonda spaziale 
munita dl quattro generatori 
nucleari dovrebbe raggiunge
re il pianeta dopo un viag-
gio di ventidue mesi. 

Il «Pioneer 10» pesa 256 
chilogrammi e viaggera ad 
una velocita di quasi 50.000 
km. orari. Dopo undici ore 
sara in grado di raggiungere 
l'orblta lunare. 

L'arrivo in prossimita di 
Giove e previsto per il di-
cembre del 1973. La sonda 
scattera foto del pianeta e 
trasmettera a terra dati da 
una quota di circa 140.000 
chilometri. Dopo di che si 
perdera nello spazio. 

vazioni astronomiche e le con-
frontano con i vari assetti 
« possibili» di rientro gia pre-
calcolati e reglstrati nella me-
moria del calcolatore elettro-
nico di bordo. II sistema au-
tomatico effettua quindi una 
«scelta» tra gli assetti pos
sibili per la partenza (sem
pre precalcolati e registrati 
nella memoria del calcolato
re), definisce l'istante per la 
partenza e prowede all'ac-
censione dei motori. 

Quando il segmento di ri
torno e di nuovo in un'or
bita circumlunare, esso viene 
« ripreso sotto controllo» da 
Terra, ed eventualmente tele
guidato fino all'atterraggio 
(correzioni di traiettoria, cor-
rezione di orientamento, ac-
censione dei propulsori fre
nanti). 

Dal tempo relativamente vi-
cino del «Lunik 16», e cioe 
un anno e mezzo fa, la tec-
nica spaziale sovietica ha evi-
dentemente fatto molta stra-
da (a parte l'impresa presti-
giosa del « Lunacod »), e con 
la definizione e la scelta del
la «base unificata» ha posto 
le premesse per ulteriori e-
splorazioni, con possibili va. 
rianti di grande interesse. 

La questione della abase 
uniflcata » si ricollega a quan
to abbiamo avuto occasione 
di rilevare pochi giorni fa: 
ponendo la cosrruzione dei 
vettori. dei propulsori, dei 
vari sistemi che costituisco-
no le sonde spaziali sulla ba
se della piccola serie, e cioe 
« unificandoli» e costruendoli 
a gruppi, il loro costo seen-
de fortemente. 

Naturalmente, con gli stes
si elementi «unificati» diver
samente combinati, si posso
no ottenere macchine diffe
rent!, adatte a diversi pro-
grammi, completandole con 
un numero limitato di attrez-
zature, sistemi, dispositivi non 
unificati e cioe speciali. E* 
gia oggi possibile affermare 
che il « Lunik 20 », nonostan
te il piu avanzato livello de
gli automatismi di bordo, sia 
costato meno del « Lunik 16 », 
per la semplificazione del si
stema per il prelevamento 
della « carota » e per l'abban-
dono della «base unificatan 
(e quindi meno costosa) sulla 
Luna, anziche in una traiet
toria circumlunare o prima 
del rientro nell'atmosfera. 

II sistema propulsore per 
il ritorno, non dovendo sol-
levare la «base» e decisa-
mente piii piccolo, per cui 
piii niccolo risulta il comples
so del « Lunik », e piii picco
lo puo essere anche il mis
sile vettore destinato a lan-
ciare la stazione da Terra. 
Ed in un'impresa soaziale il 
costo degli apparati propul
sori e delle relative struttu-
re (serbatoi, pompe, tubazio-
ni, ecc.) prende sempre una 
percentuale di grande rilievo 
sul costo elobale dell'impresa. 

Giorgio Bracchi 

// rltiovamento a Veneiia 

Recuperate 17 tele 
rubate alia 

raccolta Guggenheim 
VENEZIA, 17 febbraio 

Le diciassette tele rubate nel dicembre scorso alia famosa 
collezionista americana Peggy Guggenheim, e altri 44 quadn 
che erano stati sottratti alia galleria d'arte modema di Ca' 
Pesaro e alia galleria a il Traghetto a, sono stati recuperati que
sta mattina dalla Mobile. I ladri, sorpresi mentre al molo 
Tronchetto, nei pressi di piazza Roma, stavano per caricare 
le opere d'arte su di un motoscafo, sono nusciti a fuggire a 
bordo dello stesso natante, abbandonando pero la preziosa re-
furtiva. 

Gli uomini della Mobile, aU'indomani del clamoroso furto 
subito dalla Guggenheim, il 16 dicembre scorso (le opere sot-
tratte sono valutate per un valore complessivo di un miliardo 
di lire), avevano cercato contatti con il mondo della malavita 
in cerca di « confidenze » sui possibili ricettatori della refurti-
va, e sulla destinazione dei quadri. Alle indagini era stata inte-
ressata lTnterpol. 

Negli ultimi giomi la Mobile era riuscita a sapere che erano 
state awiate concrete trattative di vendita delle opere d'arte 
trafugate con un gruppo di persone che le avrebbe a sua vol
ta collocate aH'estero. Un"ultima informazione dava per certo 
che questa mattina presto le opere d'arte sarebbero state por-
tate da Venezia a Fusina o a San Giuliano prima tappa per 
una destinazione diversa, in alrra provincia. La refurtiva sa-
rebbe partita dal molo Tronchetto. 

E cosi e stato: all'alba gli uomini della Mobile, appostati 
nelle vicinanze del molo, hanno sorpreso tre individui che ca-
ricavano cinque pacchi ben imballati. AH'arrivo degli agenti, i 
ladri perb sono riusciti a balzare sul loro motoscafo e a sfug-
gire all'inseguimento della polizia. Tutti i quadri sono in buono 
stato di conservazione. 

Fra le opere rubate a Peggy Guggenheim ci sono alcuni ca-
polavori di arte moderna, fra quest! opere di Braque, Klee, 
De Chirico. Kandinsky, Brauner, Balla, Gris, Kupka, Max 
Ernst. Magritte, Tancredi e Masson. 

Meno importanti le opere rubate a Ca' Pesaro e alia galle
ria a l l Traghetto a. II primo furto awenne nella notte fra f! 
25 e il 26 ottobre, il secondo la notte del sette dicembre scor
so. I pezzi rubati nelle due gallerie furono 44, ne sono stati i«-
cuperati oggi 37; mancano Infatti una tela di Ippolito Caffi. 
una di Dall'Oca Bianca, tre incision! di De Pisis e due inci-
sioni di Morandi. 
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