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Dopo gli esami e gli scrutini 

Non basta 
promuovere 

Che tutti i ragazzi conseguano a 14 anni il di
ploma di terza media resta un obiettivo di fon-
do, ma ad esso si deve accompagnare la con-
quista di una reale preparazione e qualificazione 

Aiicora non si lianno dati 
riefinitivi, ma in base alle no-
ti/.ie della stampa si puo af-
lermarc clie i rhultati di scru
tini cd esami della scuola del-
l'obbligo confermano come la 
sele/ione sia ancora forte, 
come ancora numerosi siano 
i rimandati e i respinti. Per 
non parlure di quel tipo di 
selezione nascosta, che non ri-
sulta sui tabelloni perche av-
\enuta preceilentemente e si-
lenziosamente attraverso le 
evasioni, i ritardi e gli ab-
bandoni. Ed 6 altresi confer-
mata l'esistenza di una arti-
colazione della selezione, per 
cm si boccia di piu nelle pri
me classi dementari e medie 
c si largheggia in quelle fi-
nali, con »1 risultato pero die 
se gli el'iettivi in prima ele-
mentare sono circa un milio-
ne, essi in ter?a media si ri-
ducono a GOO-700.000. Gli altri 
si son persi per strada e non 
arriveranno a conseguire nep-
pure quel mimino di qualifi
cazione culturale. 

Alcuni dati. anzi. nioslra-
no una preoccupante tenden-
za all'aumento delle boccia-

ture clie taluni osservatori 
lianno messo in relazione al 
ilinia di « rostaurazione » dif-
fuso dal centro destra. Comun-
que sia. sia cioe stazionaria 
la situazione nel <* migliore » 
dei casi o tenda ad aggravar-
si nel peggiore, un rapporto 
tra situazione politica genera-
le e comportamento dell'isti-
tuzione scolastica e innegabi-
le, anche se alcune precisa-
;:ioni vanno fatte. Non si trat-
ta tanto di un rapporto mec-
canico — govmio di destra 
maggior selezione — quanto 
dell' ulteriore aggravamento 
della crisi di sfiducia e fru-
strazione tra gli insegnanti di 
i route al mancato avvio a so-
luzione dei piu gravi proble-
mi della scuola. Ha pesato 
cioe la ventata antiriformatri-
ce proveniente dai preceden-
ti governi, in particolare dal-
l'ultimo, per cui di fronte al 
permanere e peggiorare del
le condizioni di crisi dell'isti-
tuzione scolastica, del suo ruo-
lo e delle sue finalita. ha 
prevalso in parecchi casi la 
soluzione del tornare o conti-
nuare a bocciare. 

Conoscere la realta 
Le lotte degli ultimi anni. 

condotte da un vasto schiera-
mento di forze — i partiti di 
sinistra, i sindacati, le auto
nomic locali. i comitati di 
quartiere, gli insegnanti de-
mocratici. il movimento degli 
studenti. pedagogisti. ecc. — 
hanno ridotto il lenomeno del
la selezione ai termini attua-
li. ma adesso si pone il pro-
blema di andare oltre. non 
solo sul piano quantitative, 
ma anche e soprattutto su 
quello qualitative). 11 problema 
non e quello di spaventare gli 
insegnanti che bocciano e co-
stringere a promuovere (sal
vo i casi in cui la selezione 
sia scopertamente politica per 
cosi dire) se poi il livello di 
qualificazione intellettuale e 
culturale acquisito dagli stu
denti e destinato a rimanere 
basso, come avviene oggi. 

La battaglia perche tutti 
i ragazzi conseguano a 14 an-
hi il diploma di terza media 
rimane un obiettivo di fondo. 
Ma insieme va condotta la 
battaglia perche questo livel
lo esprima una reale prepa
razione e qualificazione. Per
che, cio£, il ragazzo licenzia-

te dalla scuola dell'obbligo sia 
in grado di comprendere la 
realta del suo tempo, anche 
attraverso l'uso di strumen-
ti culturali (libri, giornali. ci
nema, ecc J : sia in grado di 
Cbprimere corrcttamente e li-
beramente il suo punto di vi
sta (scrivere un testo. fare 
un \olantino, tenere una re
lazione, organizzare e condur-
re una ricerca. partecipare a 
una discussione. ecc ) : conse-
gua alcuni strumenti indispen-
sabili per agire sulla realta 
(fare piani, decidere insieme 
egli altri. stabilire rapporti di 
collaborazione. ecc ) : possieda 
le prime forme organizzate di 
conoscenze naturali e sociali 
e i mezzi per estenderle e ap-
profondirle. 

Contro quel tipo di «sele
zione» leale. che si esprime 
attraverso la dequalificazione 
dei processi formativi e del 
livello dei loro risultati. la 
battaglia non pud essere sem-
plicemente per ia «non-boc-
ciatura », ma per la effettiva 
c promozione > delle capacita 
del ragazzo a rapire e tra-
sformare la realta in cui vi-
\e . 

II diritto alio studio 
Di fronte a questa situazio

ne — che mostra come la se
lezione non sia un elemento 
congiunturale ma di fondo 
dell'attuale scuola. e che fa 
implicitamente giustizia delle 
tesi per cui una battaglia im-
pegnata su questo terreno sa-
rebbe di retroguardia, dato 
che il capitale tenderebbe a 
razionalizzare 1'istituzione sco
lastica eliminando i momenti 
di disfunzione — Ja questione 
che si pone riguarda la neces-
sita di stabilire un piu saldo 
raccordo tra le lotte operaie 
e sociali e la latta politica in 
Parlamento, nelle Regioni, ne-
gli Enti locali. In questo sen-
so vi sono alcune elaborazio-
ni e acquisizioni da cui non 
si puo prescindere. 
. Innanzitutto, Taffermazione 
cue c il diritto alio studio co-
mincia a tre anni». perche 
a questa eta i condizionamen-
ti socio-culturali dell'ambiente 
di partenza non hanno anco
ra agito definitivamente. Af-
frrmazione da cui discende 
la rivendicazione della scuo
la pubblica delFinfanzia. del 
tempo pieno. di strumenti per 
Taccertamento non discrimi-
nante delle cause del manca
to rendimento e per il supe-
tamento di tali situazioni. In 
secondo luogo. !a democrau'z-
zazione della scuola. al di la 

Morto a Mosca 

I'autore di 

« Katiuscia » 
MOSCA, 22 l<.g\o 

Mikhail Isakovsky, un 
famoso autore di canzoni 
e poesie entrate nel fol
klore sovietico, e morto 
all'eta di 73 anni. Lo rife-
risce l'agenzia Tass. Tra 
le melodie da lui compo-
ste figura la popolarissi-
ma « Katyuscia ». 

L'annuncio ufficiale dice 
che Isakovsy «nvel6 con 
forza ed espressivita tutte 
le migliori caratteristiche 
nazionali del popolo rus-
so». 

L 

delle enunciazioni di principio, 
mediante reali strumenti e 
poteri di gestione sociale (sin
dacati. Enti locali. ecc) . In-
fine. la piena gratuita, attra
verso la quale passa anche la 
difesa del salario (si pensi 
ai costi derivanti dall'acqui-
sto dei libri. delle ripetizioni 
private per i rimandati, dagli 
anni di salario perduti dai ri-
petenti soprattutto). 

Sul piano del movimento 
sono significativi l'intervento 
delle Confederazioni sindacali 
nella reccnte vertenza degli 
insegnanti e le conquiste con-
trattuali dei inelalmeccanici e 
dei tessili. II primo interven-
to ha avuto l'effetto di por-
re il movimento dei lavorato-
ri come interlocutore decisivo 
del governo anche nel cam-
po scolastico e come effetti-
\o punto di riferimento per 
masse di insegnanti ancora in-
certe ma sempre meno in-
fluenzate dai sindacati auto-
nomi. Inoltre. Ja conquista del 
diritto alio studio non piu so-
lamente per i fig'i degli ope-
rai, ma per gli stessi operai 
in quanto tali, da parte di im
portant! categorie di lavorato-
ri industriali. apre Ja scuola 
ad m\ uso e ad un controllo, 
sia pure nrr il momento par-
riale e tendenziale. diretta-
mentc riferito ai bisogni dei 
lavoratori. 

Le proposte di legge elabora
te c/o gia presentate dai comu-
ni->ti in Pailarncnto (per !a 
scuola pubblica dell'ir.fanzia. 
per la gratuita e il tempo 
picno della scuola dell'obbli
go) e nelle assemblee regio-
nali (ad esempio in Lombar-
dia, per la gratuita della scuo
la pubblica dai 3 ai 14 anni. 
con ampi poteri di gestione e 
di decisione affidati agli En
ti locali) offrono un terreno 
di mobilitazione e di lotta e 
sbocchi positivi a una situa
zione che \ a 5empre piu in-
cancrenendosi. In questo sen-
so e secondo queste prospet-
tive, la lotta contro la sele-
7i'one scolastica di classe fa 
organicam*»nte parte del pro-
cesso di riforma della scuola, 
non e un momento a se da 
gestire isolatamente ma esi-
ge un collegamento continuo 
con tutti gli altri aspetti e 
momenti della nforma. , 

Fernando Rotondo 

Lo sfruttamento delle immense risorse natural! della Siberia 

pionieri della Jacuzia 
Poco meno di settecentomila abitanti popolano questo territorio ricchissimo e desolato, dove la temperatura puo scendere anche oltre i sessanta gradi 
sottozero - Giacimenti di oro e diamanti, petrolio e gas naturale • Una citta di giovani: Mirny - Le basi degli accordi tra Unione Sovietica e imprese ame-
ricane per le fomiture di materie prime - Un giro che interessa anche francesl giapponesi, tedeschi occidental! che hanno aumentato gli scambi commerciali 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, Iuglio 

Quali sono le ricchezze va-
turali delta Siberia? Una ri-
sposta esauriente e oggi im-
possibile. Prospezioni geolo-
giche sono cominciate saltan-
to nell'ultimo ventennio e so
no tutt'altro che prossime a 
concludersi. 

Secondo dati, non sappiamo 
quanto precisi, pubblicati da 
una rivista tedesca. i tesorl 
siberiani sono costituiti da: 
1) 2,3 bilioni dl tonnellate di 
carbonc, una riserva ciod su~ 
periore a quelle di tutti i Pae-
si occidentali messi insieme: 
2) giacimenti di mineralc di 
jerro doppi di quelli degli 
Stati Uniti, delt'Inghilterra e 
della RFT: 3) forza idraulica 
per 1,5 bilioni di chilowattorc 
di energia elettrica: 4) diversi 
viiliardi di tonnellate di pe
trolio, piu che nel Medio O-
riente; 5) le pill grandi riser-
ve di gas naturale della Ter
ra: 6) 60 miliardi di melri 
cubi dl legname; 7) un terzo 
dei giacimenti mondiali di 
torba. A tutto cib occorrc ag-
giungere tungsteno, platino, o-
ro, molibdeno. uranio, piom-
bo, zinco, nickel, rame. as-
beslo, grafite, diamanti'. 

In sostanza. in Siberia si 
trovano, in grandissima qttan-
tita, quasi tutti gli elementi 
vaturali. L'inconveniente c 
che qvestl tesori sono nasco-
sti sotto paludi e ghiaccio, in 
territori quasi senza strode ed 
altri mezzi di comunicazione, 
salvo I'aereo, dove la tempe
ratura pud scendere anche ol
tre i 60 gradi sotto zero. 

Una delle regioni siberiane 
piu ricche ed alio stesso tem
po piii inospitali e la Jacu
zia. Scherzando. in Siberia si 
dice che una volta Dio. sor-
volando la Jacuzia. si conge-
Id le mani e vi lascid percib 
cadere tutte le ricchezze che 
teneva. Poco meno di 700.000 
abitanti popolano questo d^so-
lato territorio che si estende 
per oltre tre milionl di chi-
lometri quadrati, cioe per un 
settimo dell'intera supgrficie 
dell'Unione Sovietica. 

Le sole ricchezze della Ja
cuzia sfruttate su scala indu-
striale sono Voro e i diaman
ti, I'oro gia dal lontano 1923, 
e i diamanti dal 1955. Fu in 
ouell'anno che Juri Khabar-
din, ogai Premio Lenin, sco-
pri nelle regioni occidentali 
della Repubblica autonoma i 
primi giacimenti diamantiferi, 
Quando la notizia si diffuse 
nel mondo, in Occidente fu c-
spressa I'opinione che. se an
che diamanti si trovavano in 
Jacuzia. il loro sfruttamento 
era materialmente impossib
le. Due anni dopo. nel 1957, 
i primi diamanti della Jacu
zia cominciavano ed essere 
forniti alto Stato sovietico. 
Nella zona sorse dal nulla una 
cittd. che ogai conta ventimi-
la abitanti. Mirny, ed in cui 
si dice che non abiti nessun 
pensionato. 

L'esperienza dei diamanti 
ha reso piu obiettivi anche gli 
occidentali nel giudicare le 

Una via della citta di Tiksi, nella Jacuzia. 

possibilita oggeltive di valo-
rizzare le risorse mincrarie 
della Jacuzia il cui name e 
rimbalzato su tutti i giornali 
del mondo, negli ultimi tem
pi, in seguito alia firma a Mo
sca di un «protocollo di in-
tenzioniu che ha gettato le 
basi per quello che potra es
sere il piii grande accordo mai 
concluso tra VUnione Sovieti
ca ed imprese private ameri-
cane. 

Secondo le cifre fornite dai 
presidenti delle due societd 
interessate. la El Paso natural 
gas company e la Occidental 
petroleum Corporation, dalla 
Jacuzia I'URSS fornira agli 

Stati Uniti 20 miliardi di metrt 
cubi di gas all'anno pef~25 an
ni, per un valore globale di 
died miliardi di dollari. Due 
di questi dieci miliardi saran-
no impiegati per costruire un 
gasdotto di 3.200 chilomctri 
da Jaktitsk a Vladivostok e 
per impiantare in questa cit
ta il piii grande stabilimento 
del mondo per la liquefazio-
ne del gas. II prodotto verra 
quindi trasportato negli Stati 
Uniti da un'apposita flotta di 
navi-cisterna. 

I sovietici hanno cominciato 
la prospezione systematica dei 
giacimenti di gas naturale del
la Jacuzia nel 1970. Soltanto 

nelle zone lungo il corso del 
fiume Viljui si e calcolato che 
le riservc potenziali siano di 
oltre died trilioni di metrt cu
bi. A giudizio degli esperti 
sovietici, indipendentemente 
dalla partecipazione america-
na e di altri Paesi, in un fu-
turo non lontano la produ-
zione di gas naturale raggiun-
gerd in Jacuzia i 32-35 miliar
di di metri cubi all'anno, il 
eke avrd un'influenza decisiva 
sullo sviluppo dell'economia 
sia della Repubblica jacuta, 
sia di tutto VEstremo Oriente 
sovietico. 

Ma in Jacuzia si trova an
che petrolio. «c L'attenzione dei 

geologi nella ricerca del petro
lio — ha dichiarato Vladimir 
Scmenovic, uno dei responsa-
bili dei lavori di prospezione, 
ad un giornalista sovietico — 
e soprattutto concentrata sulla 
Jacuzia occidentale. In questo 
vasto territorio di 250.000 
chilometri quadrati esistono 
ricchi strati petroliferi. 

I giacimenti sono ubicatl 
nei sedimenti mesozoici e pa-
leozoici. a grandi intervalli 
di profonditd. sino ad qltre 
cinquemila metri». 

Alio sfruttamento del gas 
naturale della Jacuzia sono 
interessati non soltanto gli 
americani, ma anche i giap-

RISULTATI E PROSPETTIVE DELLA RICERCA SPAZIALE IN ITALIA 

I satelliti che non servono 
Una spesa sproporzionata rispefto agli obiettivi raggiunti in termini di sviluppo economico, tecnologico e di allargamento della 
conoscenza scientiffica - Un programma non coordmato, completamente subalterno agli USA - Non esiste collegamento con I'aeronautica 

Si fe riunita recentemente a 
Bruxelles la VI conferenza 
spaziale europea (CSE), l'or-
ganismo a livello ministeriale 
che dovrebbe coordinare le 
svariate iniziative europee nel 
campo della ricerca spaziale. 

La riunior.e, convocata per 
definire le modalita di finan-
ziamento del programma L 
III-S per la costruzione di 
un vettore europeo idoneo 
alia messa in orbita di sa
telliti per telscomunicazioni, 
la cui realizzazione era stata 
decisa nello scorso dicembre, 
si e risolta con un nulla 
di fatto e con un rinvio al 31 
Iuglio prossimo a causa delle 
diificilmente componibili di-
vergenze esistenti fra i Paesi 
membri. 

// programma 
post-Apollo 

I! programma L III-S, che 
viene" subito dopo 1'abbando-
no del programma fallimenta-
re Europa II — e con esso 
di tutto il programma di sa
telliti per telecomunicazioni 
europei — e la liquidazione 
quindi dell'ELDO, comporte-
rebbe una spesa complessiva 
di 300 miliardi di lire. La 
realizzazione del L III-S sta 
molto a cuore ai francesi, 
che vedono nella creazione 
di un vettore autonomo la 
unica condizione per ottenere 
un potere contrattuale nelle 
convenzioni internazionali in 
questo campo, ma alcuni Pae
si nutrono serie preoccupa-
zioni su un programma cosl 
costoso e dalle prospettive 
Incerte. Inoltre la Gran Bre-
tagna e totalmente contraria, 
In quanto preferisce acquista-
re razzi americani per i pro-
pri Ianci. 

Si aggiunga a cib che e con-
temporaneamente in discus
sione la partecipazione euro-
pea (gia decisa) al program
ma post-Apollo, in particolare 

con la costruzione di un labo
ra tory spaziale europeo che 
dovrebbe essere messo in or
bita da una «navetta» ame-
ricana, con un costo per gli 
europei di altri 180 miliardi 
di lire circa. 

La posizione italiana e, an
cora una volta, di accettazio-
ne acritica di qualsiasi inizia-
tiva intemazionale proposta. 
Le uniche incertezze sono di 
carattere finanziario (sulla 
entita della quota italiana), 
dato che resperienza dell'EL
DO ha fruttaLo allltalia, in 
cambio di 36 miliardi, solo 
la realizzazione degii scudi 
termici e le prove di alcuni 
satelliti, in cui peraltro la 
quasi totalita dei componen-
ti non era prodotta in Italia. 

Tutto 1'insieme della ricer
ca spaziale italiana e romun-
que caratterizzato da una en
tita di spesa sproporzionata 
ai risultati ottenuti, valutati 
sia in termini di progresso 
economico e tecnologico, sia 
di sviluppo delle conoscenze 
scientifiche. 

Si e trattato per la massi-
ma parte di iniziative slegate, 
molto spesso dovute a posi-
zioni di potere dei diversi cat-
tedratici e aU'inseguimento di 
ricerche «di prestigio» e di 
moda (moda che per6 corri-
spondeva in altri Paesi a ben 
tangibili esigenze di tipo mi-
litare o di prestigio naziona-
le, oltreche da innegabili svi-
Iuppi deU'indagine scientifica 
e da sostanziose conseguenze 
sul piano deirafflnamento del
le tecnologie). 

In Italia l'incidenza tecno-
logica e stata quasi nulla; 
nessuna nuova industria e sor-
ta, sono stati creati soLo dei 
o reparti spaziali * nelle Indu
strie maggiori, il cui unico 
scopo sembra essere quello 
di distribute nel modo piii 
renumerativo i cospicui finan-

ziamenti spaziali, spesso al di 
fuori di qualsiasi controlLo 
democratico sulla reale de-
stinazione ed incidenza di ta
li commesse. 

II dato di fondo che co-
munque caratterizza l'impegno 
in questo settore e l'assoluta 
mancanza di coardinazione 
fra le varie iniziative naziona
li ed internazionali, la man
canza cioe di una politica spa
ziale. Cib ha portato in pri
mo luogo a considerare la 
collaborazione intemazionale 
piii come un s.ostitutivo di 
programmi nazionali che un 
complemento, ormai sempre 
piii necessario per le dimen
sion! raggiunte, di una politi
ca nazionale coerente. Come 
conseguenza, si misura la va-
lidita della collaborazione in
temazionale solo sulla base 
dell'inrpegno finanziario piut-
tosto che sulla base dei risul
tati che tale collaborazione 
ha per la politica nazionale 
e per la stessa cooperazione 
internaziortale. 

/{ confronto 
in Parlamento 

Anche nei programmi nazio
nali — il SIKIO (36 miliardi) 
che altro non e se non il pro
gramma ELDO-PAS abbando-
nato a livello europeo, che 
prevede il Iancio di un solo 
costosissimo satellite per lo 
studio delle particelle cosmi-
che e delle telecomunicazioni 
ad altissima frequenza; il San 
Marco (12 miliardi) che ha 
costmito un poligono di Ian
cio aU'equatore e lanciato al
cuni satelliti con razzi NASA 
— al costo notevole non cor-
rispondono risultati apprezza-
bili, a parte la indubbia qua
lificazione raggiunta dal per-
sonale, che e rimasta comur-
que fine a se stessa perche 
non trasferita ne nella scuola 
ne nell'indust ria. 

Data per scontata l'esigenz* 

che le risorse disponibili non 
restino inutilizzate e non si 
cada in una politica oscuran-
tista (come sembra essere 

Suella nixoniana di riduzione 
elle spese per la ricerca), 

cid che e diventato urgente. 
specie di fronte al rischio di 
accettare " ancora una volta 
programmi ed oneri non ri-
spondenti agli interessi del 
Paese, e un confronto politico, 
democratico, in primo luogo 
nel Parlamento, basato anzi-
tutto sul censimento delle 
strutture di ricerca e delle di-
sponibilita finanziarie, dal 
quale confronto deve uscire 
finalmente una politica spa
ziale che inserisca tale ricer
ca, nazionale ed intemaziona
le, nel contesto dell'impegno 
complessivo del Paese per la 
ricerca scientifica e tecnolo-
gica. Pur tenendo conto dei 
rapporti politic! internazionali 
e delle dipendenze tecnologi-
che esistenti, e possibile l'in-
dividiwzione di strade diverse 
ed alternative, e in alcuni set-
tori e anche fin d'oggi pos
sibile spezzare alcune di tall 
dipendenze. Non si rede per
che infatti, mentre gli stessi 
USA lo fanno, non si prende 
in considerazione l'ipotesi di 
una collaborazione scientifica 
con i Paesi socialisti. 

Necessario e poi ampliare 
1'ottica con la quale si affron-
ta la questione, prendendo in 
considerazione insieme alia ri
cerca spaziale anche quella 
aeronautics, sia perche le tec
nologie sono simili, sia perche 
molt! degli obiettivi applicativi 
delle ricerche spaziali (mete-
reologia, ambiente, reperimen-
to delle risorse, ecc.) spesso 
sbandierati per giustiflcare la 
spesa di somme cosl urgent i 
sono affrontabili anche con 
mezzi convenzionali, che l'lta-
lia ha, diversi da quelli spa
ziali (aerei, palloni, razzi son-
da). 

Un impegno coordinato ae-

rospaziale pub rispondere ef-
fettivamente agli enormi bi
sogni sociali da soddisfare e 
da qui si pub sviluppare una 
attivita continua di ricerca, la 
sola hi grado di permettere 
un sviluppo adeguato all'indu-
stria aerospaziale e, di conse-
guenza, a quelle elettromec-
caniche ed elettroniche ad es-
Ba direttamente collegate, per-
mettendo in questo modo il 
trasferimento delle tecnologie 
e dei metodi a settori diversi 
da quello d'origine (ad esem
pio nei trasporti). Anche la 
discussione in corso sull'au-
mento di 100 miliardi del 
fondo IMI — che dovrebbero 
servire a finanziare l'Aerita-
lia — va inquadrata in questo 
contesto. 

/ soldi europei 
agli Stati Uniti 
Non si pub, quindi, sulla 

base delle considerazioni sin 
qui svolte, accettare che si 
tenri, come gia e stato fatto 
altre volte in occasione di 
precedenti discussioni parla-
mentari, di pre-costituire del
le situazioni di fatto. acce»-
tando convenzioni internazio
nali e afn'dando addirittura 
commesse a priori alle indu-
strie. Soprattutto poi quando 
sono in ballo non soltanto de
gli oneri finanziari, ma politic! 
e mihtari, come e per il pro
gramma post-Apollo, con il 
quale gli USA tentano di bi-
lanciare con i fondi europei 
le riduzioni al bilancio NASA, 
per di piii per spedire nello 
spazio delle apperecchiature 
alcune delle quali «top-
secret ». 

E* Indispensabile dunque an
dare al piii presto a tale 
confronto, ampio e democra
tico, per delineare le linee di 
sviluppo piii consone agli in
teressi del Paese. 

Bernardino Fantini 

ponesl i quali, dopo incertez
ze e titubanze, hanno iniziato 
a Mosca trattative che vengo-
no proseguite a Tokio. I pa-
ralleli contatti che si svolgono 
tra Unione Sovietica e Stati 
Uniti. e fra Unione Sovietica 
e Giappone lasciano intra-
vedere la possibilita di un pri
mo vero e proprio progetto 
triangolare. avente ovviamen-
te I'URSS come perno. per la 
valorizzazione delle ricchezze 
energetiche della Siberia o-
rientale. 

Americani e giapponesi non 
sono i soli ad aver rivolto to 
sguardo alle risorse delta Si
beria. La Francia. gia da tem
po, collabora. sia pure in mi
sura modesta alio sfrutta
mento del qas naturale della 
regione di Tiumen. Nei pressi 
del grande giacimento di Med-
vcji, ai bordi del Circolo po-
lore artico, infatti. e comin-
ciata Vinstallazione di un im-
pianto di produzione france-
se, completamente automaiiz-
zato, per la depurazione del 
gas dai componenti meccanici 
e liquidi. Ai lavori di mon-
taggio prendono parte, accan-
to ai sovietici, anche specia
list francesi. 

Ai francesi ed agli america
ni. nella regione di Tiumen si 
ajfiancheranno, probabilmente 
molto presto, anche i tedeschi 
occidentali. Completamente 
assente. invece, almeno per il 
momento, a quanto ci risulta, 
e VItalia che pure e Paese 
importatore sia di petrolio 
che di gas. Qui rale la pena di 
fare qualche considerazione 
sullo sviluppo degli scambi 
commerciali tra Vltclia e VU
nione Sovietica che nel 1972, 
al contrario di quelli tra 
URSS e tutti i maggiori Pae
si capitalistici sviluppati, ftan-
no subito un arretramento, 
essendo passati da 495 milio-
ni di rubli nel 1971 a 466 mi-
lioni di rubli (nello stesso 
periodo la RFT h salita da 
667 a 828 milioni di rubli. la 
Francia da 476 a 544 milioni 
di rubli ed il Giappone da 
734 a 816 milioni di rubli). 

II nostro Paese. come si sa, 
e stato tra i primi a conclude-
re vn accordo con VURSS per 
Vacquisto di gas che, infatti. 
dovrebbe cominciare ad af-
fluire in Italia dal prossimo 
anno. L'ltalia si c fatta un no-
me sul mercato sovietico con 
la costruzione del grande sta
bilimento automobilistico di 
Togliattiqrad. Ora pero l'lta
lia non i soltanto assente dal
la Siberia, ma anche pratica-
menle dalla costruzione SM/ 
fiume Kama del piii qrande 
stabilimento del mondo per 
la produzione di autocarri pe-
santi. Ben presenti sul Kama 
sono invece americani. fran
cesi e tedcsco-occidentali. 

II problema, in realta. non 
riguarda soltanto i dirigenli 
della nostra industria. ma an
che il governo ed in partico
lare il ministero per il Com-
mercio estero. Si dice che 
l'ltalia non abbia forze ade-
guate per affrontare crediti 
delle dimensioni richieste per 
t grandi progetti sorietici. Ma 
si tratta soltanto di crediti? 
II recente accordo concluso 
dalla Montedison cl dice che 
non e cosl. // fatto e che il 
nostro Paese. tranne alcune 
eccezioni. t rimasto ancora a 
concezioni sorpassate per 
quanto riguarda gli scambi 
con I'URSS. Da parte italia
na. per esempio, non si c an
cora avuto uno studio glo

bale dei prodotti che e possi
bile importare dall'Unione So
vietica, non soltanto materie-
prtme, ma anche prodotti iii-
dustriali. Anche in questo 
campo. tedeschi occidentali e 
francesi sono piii avanti di 
noi. Per limitarci alia Fran
cia, basti dire che I'URSS non 
soltanto importa. ma esporta 
impianti industriali tanto e ve
ro che attualmente partecipa 
alia creazione di un comples-
so siderurgico a Fos-Sur-Mer e 
fornira altresi una parte degli 
impianti per Vampliamento e 
Vammodernamento delle raf-
finerie di petrolio nella foce 
della Gironda. 

Romolo Caccavale 

Proposto a vn convegno 

di Chicago 

Piani 
inclinati 
al posto 

delle scale 
CHICAGO, 22 Iuglio 

I partecipanti ad un con
vegno organizzato a Chicago 
da diversi enti di rieduca-
zione della citta hanno pro
posto che piani inclinati va-
dano a sostituire le scale ne
gli immobili e i trasporti in 
comune. 

Vari relator! hanno fatto no-
tare come «noi siamo oggi 
tutti degli handicappati poten
ziali, sia perche si diventi 
vecchi, sia perche' ci si rompa 
una gamba o si subisca qual
che importante intervento chi-
rurgico, a parte gli innume-
revoii incidenti o malattie in-
validanti in agguato per l"uo-
mo moderno*. Tutti abbia-
mo quindi interesse a militare 
in favore di un ambiente 
« senza barriere », mtendendo. 
con questo. «senza scale o 
gradini di ogni sorta*. 

Un architetto. il prof. T. J. 
Nugent, ha fatto notare quan
to rinstallazione di scale fac-
cia aumentare il costo delle 
costruzioni. e come costi di 
piii fare delle porte strette 
che altre che si aprano lar-
gamente per permettere il 
passaggio di poltrone a ro-
telle. Le rampe — ha preci-
sato — dovrebbero sistema-
ticamente sostituire le scale 
negli ospedali e nelle clini-
che, ma dovrebbero del pari 
essere previste in ogni edifi-
cio moderno. 

Altri hanno ricordato come 
negli Stati Uniti siano 34 mi
lioni le persone che sotfrono 
di difficolta locomotrici. E* 
stato costituito un comitato 
che, appoggiandosi sulle leg-
gi di accessibility vigenti in 
USA, operera perche i tra
sporti in comune, le vie, ecc. 
vengano adattate ai bfaogni 
delle persone anziane e degli 
handicappati. 
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