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L'Almanacco PCI 1974 

Presenza 
dei comunisti 

Genesi, crescita, maturita del partito come mo
ment! essenziali della storia del nostro Paese 

Rievocazione come congiun-
zione critica del passato e 
delle radici storiche del pre-
sente: potremmo sintetizzare 
cosi il criterio, la «chiave * 
adottata dai redattori dell'«Al-
manacco PCI '74» e che cV 
vrebbe valere anche per i 
suoi lettori. Del resto, sussi-
stevano occasioni straordina-
rie per una tale scelta: nel 
1974, infatti. cadono il tren-

, tesimo anniversario della sto-
rica « svolta di Salerno » con-
testuale alia nascita del « par
tito nuovo». il decimo anni
versario della morte di To-
gliatti, il cinquantesimo della 
fondazione dell'Unita: tappe 
della storia del Partito e del 
Paese di cui non e difficile 
scorgere la traccia incisiva 
nel nostro presente. 

L'« Almanacco annuale del 
PCI», si sa, e il «libro piu 
letto in Italia» entrando, a 
cavallo fra l'anno vecchio e 
quello nuovo. in centinaia di 
migliaia di famiglie, ed es-
sendo «consumato » da un 
pubblico composito per cultu-
ra, condizione sociale ed eta. 
Mediare tutte queste circo-
stanze per estrarne una for

mula die sia elastica ma non 
eclettica, intellegibile ma non 
didascalica, e cosa estrema-
mente difficile da realizzare. 
Non si puo non apprezzare il 
livello cui si e pervenuti, e 
che ci puo far scrivere die 
tutti, quali ne siano gli' in-
teressi, possono trovare nel-
l'edizione 1974 un contributo 
da accogliere, un'informazio-
ne da reinquadrare nella me-
moria. un punto fermo da rin-
frescare, uno stimolo ad altre 
letture, un dato o una testi-
monianza inedita. 

II tema centrale della pub-
blicazione 6 la « natura » del 
PCI, storicizzata nella sua ge
nesi, crescita e maturita se-
condo la forma sintetica e ta-
lora necessariamente apodit-
tica di un almanacco. Baste-
rebbe una lettura o rilettura 
dei materiali che compongo-
no le prime 70 pagine per 
comprendere l'essenza politi-
ca e culturale di quella che 
abbastanza stupidamente e 
stata definita la « mossa di ot-
tobre » del PCI sul tema stra-
tegico deU*incontro storico. 
del «compromesso» fra le 
grandi componenti popolari 
della democrazia italiana. 

Una radice solida 
Certo, non tutto della no

stra politica attuale e stato 
scritto negli atti e nelle scel-
te di trent'anni orsono, ma e 
li la radice: una radice 
straordinariamente solida che 
il tempo ha irrobustito ancor-
che depurato da elementi con
tingent! o immature appros-
simazioni. «Partito nuovo — 
scrive Pajetta nella presen-
tazione — fu il partito comu-
nista della Resistenza e della 
liberazione, perche esaltava 
quella che era diventata ne
gli anni una caratteristica 
della organizzazione e della 
politica dei comunisti, esalta
va la capacita di collegarsi 
al passato, di svolgere la le-
zione e di andare avanti rin-
novandosi... II partito diven-
ta una grande forza nazio-
nale, un'avanguardia operaia 
che della funzione della clas-
se ha una consapevolezza pie-
na». 

«II partito diventa» cio 
che in precedenza non aveva 
potuto essere se non in for
ma embrionale. E questo « di-
ventare > non e un processo e-
volutivo, spontaneo: e crea-
zione fondata su un'analisi ri-
gorosa della storia e del pre
sente e sul coraggio politico. 

Preceduta da una breve bio-
grafia di Togliatti, la sezione 
« Storia » dell'Almanacco de-
dicata al 1944. si apre con un 
articolo di Longo che chiari-
sce le motivazioni e le con-
seguenze della «politica di 
Salerno» nella costruzione 
dell'unita politica e militare 
della Resistenza. Segue una 
«fotostoria > di quell'anno 
cruciate, al sud e al nord: 
lo sblocco delta paralisi delle 
forze antifasciste attomo al
ia questione istituzionale, o-
perato per iniziativa di To
gliatti; gli scioperi di marzo, 
la ripresa partigiana, la costi-
tuzione del Corpo Volontari 
della liberta. 

Ed ecco le pagine piu pre-

ziose: la sintetica antologia di 
testi togliattiani del 1944 o de-
dicati in seguito agli avveni-
menti di quell'anno. C'e l'am-
pio brano di una «testimo-
nianza» pronunciata da To
gliatti, ove si ritrova l'essen-
ziale politico della svolta di 
Salerno ed in piu una narra-
zione piana e piacevole. qua
si cronachistica, non solo de-
gli atti politici ma del conte-
sto oggettivo e dei personag-
gi. Ecco, poi. i brani su a-
spetti essenziali di tattica e 
di strategia: classe operaia 
e partecipazione al governo. 
la politica dell'unita naziona-
le, il partito nuovo, la donna 
e la democrazia.'' 

La sezione dedicata al {Par
tito oggb offre il consueto 
panorama aggiornato della 
forza comunista. documentan-
done la graduate ma costan-
te espansione (iscritti, voti, 
organismi dirigenti. strutture 
organizzative. le finanze, la 
FGCI). In piu c'e un'ampia 
parte dedicata aU'editoria del 
partito: VUnitfr che compie 50 
anni, Rinascita che ne com
pie 30, la- casa editrice che 
ne compie 20. Ingrao e Co-
lombi evocano due momenti 
altamente significativi della 
storia del quotidiano: quello 
della caduta del fascismo e 
quello della liberazione. La re-
dazione del settimanale dibat-
te in una tavola rotonda il 
bilancio dei suoi tre decenni 
di vita. . 

Giorgio Napolitano ha scrit
to la introduzione al docu-
mentario fotografico a colori 
c in bianco e nero su quel 
singolare fatto di cultura e 
d'inventiva politica che e sta
to il festival della stampa co
munista a Venezia. forse il 
piu emblematico nella trascor-
sa annata del volto cmoder-
no» del nostro partito e che, 
a ragione, ha tanto colpito a-
mici e awersari. 

Appendice sulle scienze 
La sezione centrale dell'al-

manacco e dedicata alia poli
tica interna, cronaca proble-
matica, e largamente ancora 
viva, dell'anno che si chiude: 
la sconfitta del centro-destra, 
il congresso della DC. la Ira-
ma nera. i congressi delle con-
federazioni sindacali, le totte 
contrattuali, i temi femmini-
li in Parlamento, ta crisi eco-
nomica. gli attacchi alia liber
ta di stampa, problemi e strut
ture della RAI-TV (in forma 
di dizionarietto), e alcune vi
gnette di Gal sul tema « Pe-
trolio e carta stampata >. 
Compteta il panorama del pre
sente itatiano un saggio di 
Alfredo Reichlin su c Movi-
mento operaio e questione me-
ridionale > che e una storia 
della nascita e dello sviluppo 
di una coscienza operaia del 
problema meridionale come 
cardine di tutta la strategia 
del momento riformatore del 
Paese. 

! La consueta sezione inter-
nazionalc — quasi 40 pagine 
— 6 dedicata aU'Europa. sem-
pre piu centro di gravita del-
t'iniziativa intemazionale del 
nostra Partito. Vi appare una 
€ Conversazione con il com-
pagno Berlinguer* in cui il 
segretario del partito analizza 
la situazione nuova determi-

natasi nel vecchio continente 
e definisce obiettivi e linee di 
condotta secondo la convin-
zione «che e sempre piu ne-
cessario per le forze che vo-
gliono operare per il rinno-
vamento democratico e to svi
luppo sociale ricercare una 
dimensione e un respiro euro-
pei». Segue un accurate <Dos-
sier Europa > dalla guerra 
fredda a oggi: i problemi ri-
solti, i problemi da risolvere, 
i processi politici nel conti
nente, i Paesi socialisti, i do-
cumenti del PCI. 

La parte conclusiva dell'al-
manacco e costituita da una 
sorta di fuoritesto: un pano
rama delle scienze, stampato 
su carta di colore giallo-ocra. 
che presenta una selezione di 
testi fra i piu significativi 
della pubblicistica deiruttimo 
anno attorno ai problemi e 
alle acquisizioni scientifiche 
nei campi piu direttamente 
connessi con la condizione u-
mana: organizzazione del la-
voro. genetica, ccologia, me-
dicina sociale, pedagogia, psi-
cologia. cibernetica. Fuori di 
ogni suggestione scientista, e 
un contributo d'informazione 
che bene rispecchia il feno-
meno delta social izzazione 
delta scienza. 

Bilancio assai positive* nel '73 per I'agricoltura sovietica 

URSS: l'anno del grande raccolto 
La produzione di cereali passa da 168 a 215 milioni di tonnellate: una cifra record - Si conferma la tendenza a uno sviluppo regolare - Le ragioni del 
successo - Quattro direzioni di lavoro nella lotta contro le difficolta naturali - Come si risponde all'esigenza di superare gli squilibri tra citta e campagna 

Enzo Roogi 

ESPLODE UNO STABILE: 10 FERITIA COPENAGHEN £ ™ = l, 
g*t ha letteralmante sfasciato com« un cattallo di carta un piccolo stabile a Ballerup, un *ob-
borgo dtl la citta. Alle prime squadre di soccorto si e presentato uno spettacolo terrificante: si 
temeva che la maggioranza degli inquilini fosse deceduta. Invece il bilancio della sciagura (dieci 
feri t i) non e stato grave quanto si temeva. 

DALLA REDAZIONE 
MOSCA, 2 dicembre 

Le statistlche definitive dei 
risultati dell'annata agricola 
1973 nell'URSS non sono sta
te ancora pubblicate, ma il 
preannuncio dato da Leonid 
Breznev a fine ottobre che 
quest'anno il raccolto di ce
reali avrebbe raggiunto e for
se superato la cifra record di 
215 milioni dl tonnellate e sta
to piu volte confermato da 
giornali e riviste specializzn-
te. I cereali rappresentano la 
produzione fondamentale del-
l'agricoltura sovietica e dal lo-
ro raccolto dipende in prati-
ca il successo o meno dell'an
nata agricola. Questo non sol-
tanto perche i farinacei, in-
sieme alle patate, sono parte 
essenziale deH'aiimentazione 
neH'URSS, ma anche, e so-
prattutto, perche i cereali da 
foraergio sono la base del co-
stante aumento del consumo 
di came, latte ed uova che 
ha portato il cittadino sovie-
tico a disporre di una dieta 
quotidiPna di 3.100-3.200 calo
rie, cioe tra le piii alte del 
mondo. 

Nel 1972 il raccolto di ce
reali era stato soltanto di 168 
milioni di tonnellate e nel 
1970 e 1971. risDettivamente, 
di 186 e 181 milioni di ton-
nellate. Tra il 1966 ed il 1970 
la media si era piazzata in-
torno ai 167 milioni di ton
nellate. Le cifre degli ultimi 
otto anni, in sostanza, indi-
cano che, per quanto I'agri
coltura sovietica sia ancora 
fortemente soggetta alia in
fluenza dei fattori meteorolo-
gici. essa ha tuttavia imboc-
cato la strada che la porta 
ad uno sviluppo regolare. 

A auesta conclusione erano 
giunti gia Io scorso anno an
che in Ocridente i piii seri 
studiosi dell'ecopomia sovietJ-
ca, benche il 1972 fosse stato 
eccezionalmente sfavorevole. 
Un inverno molto freddo e 
auasi senza neve aveva infat
ti provocato la distruzione di 
un terzo del raccolto inver-
nale. Come se non bastasse, 
in estate. vas*e zone della 
refuo^e del Volga, del Sud e 
del Centro del Paese era"0 
state colnitf da una siccita 
mai reuistrata in Russia da 
un secolo a ouesta parte. 

Ingenti acquisti di grano al-
1'estero ed una cempagna pro-
pagandistica all'interno con
tro lo • spreco del pane ave-
vano spinto piu di un gior-
nalista occidentale a dioinge-
re la situazione agricola so
vietica con le t>iu fosche tinte 
e a parlare di «fallimento» 
nel nono piano quinquennaie. 
il piano che per il 1971-1975 
prevede un aumento del 20-22 
per cento del volume medio 

Perche sono contraddittori i dati sulla «crisi del petrolio» 

II prezzo delPenergia 
Da anni, quasi tutte le informazioni sul settore delle risorse sono manipolate dalle grandi multinazionali fuori di 
ogni criterio di attendibilifa scientifica - Le ragioni politiche della manovra - II problema di nuove strutture energetiche 

Quali sono in realta le ri-
serve di energia sotto forma 
di petrolio esistenti sul pia-
neta? Nel cercare di aprire 
uno spiraglio di chiarezza in 
questa tematica che coinvol-
ge il nostro avvenire in mo-
do determinante, ci siamo tro-
vati ad aggirarci in una sel-
va quasi inestricabile di dati 
contraddittori, di informazio
ni aleatorie. in cui i livelli 
di manipolazione strumentale 
deirinformazione e di mistifi-
cazione scientifica raggiungo-
no punte difficilmente riscon-
trabili alt rove. E' incredibile 
come i van govemi abbiano 
sempre delegato la propria 
raccolta di informazioni in 
campo energetico, e quindi la 
propria politica, a dati non 
controllati provenienti dagli 
uffici studi delle grandi com-
pagnie monopolistiche che 
controllano il mercato petro-
lifero mondiale, che a seconda 
delle strategic e delle conve-
nienze immediate stabilivano 
altemi e discordanti livelli 
quantitativl delle riserve na
turali. (Si pensi che ancora 
di recente la Shell parlava di 
75 miliardi di tonnellate ac-
certati e di 130 miliardi pro-
babili). E' una tattica spre-
giudicata che cc-nosciamo as
sai bene in Italia: Mattel ne
gli anni "50, HIIO scopo di ot-
tenere finanziamenti alimento 
una compagna sull'abbondan-
te presenza di greggio nel sot-
tosuolo del nostro Paese, 
quando in realta non ce n'era 
quasi per nulla. 

Anche nel caso del petrolio 
arabo si sono fomiti dati ma-
nipolati. Non e affatto vero 
che nella penisola arabica fos
se localizzato il 55 per cento 
delle risorse mondiali come si 
diceva fino a ieri. Anche que
sto e un dato delle « multina
zionali », frutto di contratta-
zione. Si trascura, tra 1'altro, 
che grandi riserve petrolifere 
si trovano in Unione Sovieti
ca. E lo si trascura perche 
non e politicamente opportu-
no divulgare un dato che ri-
dimensiona il prestigio della 
potenza economica statuniten-
se e getta uno squarcio di 
luce sui procedimenti scienti-
fici con cui le compagnie pe
trolifere avallano la propria a-
zione politica. Non e vero, 
quindi, neppure ci6 che e sta
to scritto nei vari giomali, 
per aizzare la campagna allar-
mistica sulla carenza di ener
gia, e gettare nel contempo 
un'ombra di sospetto sui rap-
porti tra Unione Sovietica e 
Paesi arabi: che cioe 117RSS 

sarebbe diventata anch'essa 
importatrice di greggio nel 
volgere di 15 o 20 anni. Esisto-
no poi grandi depositi natu
rali intatti nel mare del Nord, 
nel Baltico, in Alaska. Ampie 
aree • interne africane, asiati-
che, sudamericane sono anco
ra oggi scarsamente conosciu-
te da un punto di vista geo-
logico. ' 
- Non e il caso di abbando-

narsi, naturalmente, a una 
sorta di «trionfalismo energe
tico ». In nessun modo si pud 
condividere l'attuale indiscri-
minato spreco delle risorse 
petrolifere come awiene nel-
l'ambito della « civilta dei con-
sumi» che ingenera continua-
mente nuovi bisogni. Neppu
re riteniamo cosa valida l'at
tuale utilizzo a a basso livello 
produttivo» dell'energia che 
consente, in enmbio di uno 
a spreco sapiente*, di conte-
nere il calo tendenziale dei 
saggi di profitto caratteristico 
deU'espandersi delle strutture 
economiche. 

II passaggio 
Alio stesso modo in cui sia

mo fermamente convinti che 
l'attuale modeilo di sviluppo, 
congegnato in funzione del 
profitto a breve termine, stia 
portando il pianeta verso una 
crisi non reversibile se non 
tramite un ribaltamento glo-
bale dello stesso modeilo pro
duttivo, riteniamo che esista-
no ancora margini energetici 
piii che sufficienti per il pas
saggio graduate a strutture 
energetiche alternative, inse-
rite in una asocieta senza 
sprechi», in cui sia possibile 
— senza lo scadimento nel 
«sottosviluppo a — un uso 
graduate e conservative delle 
risorse. 

Per questi motivi, crediamo 
sia doveroso, per tutti quanti 
si sono sempre bat tut i contro 
un uso dissennato delle ric-
chezze del pianeta, contrasta-
re i fautori del « partito della 
crisi», ossia coloro che dolo-
samente cercano di trarre van-
taggi politici ed economici 
dalle stesse dilacerazioni che 
hanno provocato. Dati mistifi-
cati abilmente diffusi dagli 
strumenti di persuasione del 
sistema capitalistico, rischia-
no di svuotare di validita il 
discorso di molti esperti am-
bientali, coinvolgendoli in una 
spirale di catastroflco pessimi-
smo. Certe posizioni nichiliste 
finiscono col chiudere il cer-
chio, allineando su analoghi 

giudizi di a ineluttabilita dei 
destini del pianeta» coloro 
che credono ili denunciare le 
storture del sistema ed i re-
sponsabili delle storture stes
se, che da questa propagan-
data «ineluttabilita » traggono 
alimento per le loro posizio
ni di privilegio. 

Anche noi sosteniamo che 
l'era del petrolio sta finendo. 
Sta finendo non per una reale 
ed immediata carenza, ma per 
una crisi interna. Volge al 
termine, cioe, l'epoca dell'e-
nergia a basso prezzo pro
duttivo, ma ad alto costo di 
vendita, in favore delle strut
ture monopolistiche che ne 
controllano l'uso e la distri-
buzione sul pianeta. Popoli 
nuovi si affacciano in modo 
prorompente alia ribalta del 
mondo chiedendo giustamen-
te una diversa npartizione de
gli a utili ambientali ». Sta ter-
minando l'epoca in cui gli 
Stati Umti possono consuma-
re, in un solo bene di utilita 
discutibile : come i condizio-
natori d'aria, tanta energia 
quanta ne consuma global-
mente un Paese come la Cina, 
o spendere in carta ed im-
ballaggi una cifra all'incirca 
equivalente al bilancio statale 
delllndia, popolata da 500 mi
lioni di uomini. 

E' ormai entrato chiaramen-
te in crisi il cosiddetto modei
lo americano, ]'« american way 
of life ». con il suo assurdo e 
disuguale modo di produrre e 
di consumare. La ormai cele-
bre frase attribuita a Mac Na-
mara e pronunciata dal rap-
presentante americano all'U-
NESCO: < Bisogna convincere 
i popoli in via di sviluppo che 
essi non potranno mai rag-
giungere un livello di vita pa-
ragonabile a quello degli Sta
ti Uniti» va totalmente ribal-
tata: «Bisogna convincere gli 
Stati Uniti. e le minoranze ric-
che aH'intemo dei Paesi svi-
luppati, che non potranno con-
tinuare ad accaparrarsi ed a 
sprecare gran parte delle ric-
chezze mondiali». 

II a partito della crisi » chie-
de oggi tagli e misure restrit-
tive rispondenti in realta ai 
disegni della politica estera 
nord-americana oltre che ad 
interessi economici intemi. Ma 
che credibilita possono avere 
oggi gli uomini del «partito 
della crisi a? Come non era 
credibile ieri il linguaggio 
grossolano di un Nixon, che 
prometteva per tutti « una so-
cieta opulentan mentre mori-
vano di fame ogni anno nel 
mondo 40 milioni di persone, 

cosi non e credibile oggi il 
suo ascetismo. Alio stesso mo
do non sono credibili gli eco
nomist! di regime, trasforma-
tisi da efficienti tecnocrati in 
austeri Savonarola, che chie-
dono sacrifici per tutti nel no* 
me di un moralismo egualita-
rio che regolarmente viene 
scoperto solo quando c'e da 
dare. Non sono forse i corre-
sponsabili di un sistema fisca-
le come quello italiano che 
tassa il plasma sanguigno che 
serve per le trasfusioni, ed e-
senta in compenso l'acquisto 
dei panfili di lusso da qualsia-
si forma di tassazione? 

E9 giusto? 
Che cosa significa risparmia-

re petrolio quando questo 
combustibile finisce sotto for
ma di bitume ad asfaltare nuo
ve autostrade che servono a 
sviluppare un trasporto pri-
vato che si dice di voler com-
primere? E' giusto riparmia-
re corrente elettrica quando 
questa forma di energia viene 
impiegata per sviluppare nuo
ve "industrie « dello spreco pe-
trolifero a che entreranno pre
sto in produzione come quelle 
per la fabbricazione di pan-
nelli di plastica espansa (fat-
ta con petrolio) che sostitui-
ranno i mattoni (fatti di ter
ra), neU'edilizia? 

E' giusto tenere in porto 
col rincaro del carburante i 
pescatori che in mare vanno 
solo per lavorare, mentre, pur-
che non lo si faccia di dome-
nica, possono circolare grosse 
imbarcazioni da diporto a 
motore prive di alcuna prati-
ca utilita? E' giusto tenere al 
freddo le case dei Iavoratori 
imboscando il gasolio quando 
le case uci padroni che han
no l'aria condizionata alimen-
tata elettricamente non ne ri-
sentono affatto? 

Le societa petrolifere vo-
gliono ulteriori aumenti, quan
do e noto, da dati da esse 
stesse pubblicati, che hanno 
conseguito aumenti di profitto 
che vanno dal 60 al 70 per 
cento nel giro di un solo anno. 
Per di piii questi ultimi au
menti, come del resto quell i 
precedenti, data la distribu-
zione del merjato petrolifero 
italiano, andranno per la mag-
gior parte a vantaggio di com
pagnie americane e si risolve-
ranno, in ultima istanza, in 
una nuova esportazione di ca
pital]. 

Guido Manzone 

della produzione agricola e, 
per quanto riguarda i cereali, 
un raccolto medio annuo di 
195 milioni di tonnellate. 

Questi osservatori non di-
sinteressati avevano trascura-
to tuttavia un dettaglio di non 
poca importanza e cioe che, 
pur essendo stato il raccolto 
dei cereali nel 1972 abbastan
za deludente rlspetto agli o-
biettivi, nella storia dell'URSS 
esso era stato superato sol
tanto quattro volte e cioe, ol
tre che nelle citate annate 
1970 e 1971, nel 1966 e nel 
1968. I 168 milioni di tonnel
late del 1972 costituivano in 
ogni caso un aumento di ben 
28 milioni di tonnellate ri-
SDCtto al raccolto record del 
1962. 

Non a caso percib. una ri-
vista come Le Monde Divio-
matipue scriveva che l'obiet-
tivo del nono piano quinquen
naie « conserva angora ragio-
nevoli possibility di successo, 
anche malgrado una adnata 
di cattivo raccolto» ed an-
giungeva che lo Stato snv'eti-
co «e, dono tutto, meglio in 
grado di dominare la produ
zione agricola ». Senza anda
re tronpo indietro nel temoo, 
gli specialist sovietici hanno 
osservato che, se lo s™rt*o 
anno il livello tecniro dell'a-
gr'coltura soviet'>f fos?° pn-
cora quello del 1955. il P.̂ ŝ e 
avrebbe ottenuto, in ouelle 
condizioni meteoroloRiche e 
su'la stesse suo^ficie semi-
na»a. non 168 milioni d> ton
nellate di cereali ir«i soltf»nto 
90 milioni di tonnellnt'- circa, 
cioe poco piii della meta. 

II paragone 
Una delle ragioni del suc

cesso di quest'anno e stata 
l'estensione delle aree semi-
nate. Secondo dati resi noti 
a fine agosto, il terreno ri-
servato ai cereali e stato di 
127,9 milioni di ettari, rispet-
to ai 120,1 milioni di ettari 
del 1972. Questa cifra ci dice 
che il rendimento medio e 
stato di 16,8 quintali per et-
taro. Si tratta di un rendi
mento non trascurabile se 
rapportato a quello del 1922 
che fu di 7-7 quintali per et-
taro e superiore di 1,4 quin
tali per ettaro a quello del 
1971, ma nettamente inferio-
re al rendimento delle agri-
col ture piu avanzate dell'Oc-
cidente europeo e degli Stati 
Uniti. 
• 11 paragone con altrj Paesi 
e in particolare con gli Sta
ti Uniti e una tentazione alia 
quale non soltanto i giornali-
sti occidental!, ma spesso an
che i sovietici, non sanno re-
sistere. Ma si tratta di una 
tentazione azzardata perche il 
piii delle volte da parte occi
dentale il paragone viene isti-
tuito senza tener conto non 
soltanto dei fattori storici (pe-
sante eredita tecnica e cultu
rale lasciata dalla Russia za-
rista, grandi oerdite provoca
te dalla secondo guerra mon
diale) ma anche di condizio
ni oggettive non certo impu-
tabili ad eventuali errori di 
scelta politica o di gestione 
economica. 

Prendiamo, ad esempio, le 
condizioni climatiche. Certo, 
anche in Unione Sovietica ed 
in particolare in certe zone 
dellTJcraina, della Moldavia e 
del Caucaso settentrionale vi 
sono terre che danno fino a 
40-50 quintali di grano per 
ettaro. ma la situazione gene-
rale del Paese e ben diversa. 
Nell'URSS, infatti, il 60rr del
le terre coltivate si trovano 
in zone dette di a agricoltura 
aleatoria», contro i'aopena 
l°b negli Stati Uniti. Al con-
trario, mentre negli Stati Uni
ti sul 60° o del territon'o ca
dono in media all'anno 700 
millimstr- di Dio«eia. in Undo
ne Sovietica il 70'o dei cerea
li viene fonr'to da regioni re
golarmente soggette alia sic-
cita. 

Per superare queste diffi
colta naturali si opera oggi 
lungo quattro direttrici: in-
tens'ficazione del processo di 
meccanizzazione dei lavori a-
gricoli, piii largo impiego di 
prodotti chimici, bonifica del
le terre su vasta scala. miglio-
ramento delle condizioni eco
nomiche e sociali della pro
duzione. Questo significa che 
e ormai passata l'epoca in cui 
ragricoltura veniva considera-
ta soltanto come una fonte 
di accumulazione per l'indu-
stria. Ma la strada da percor-
rere e ancora lunga. 

«I problemi deh'agricoUu-
ra — disse Leonid Breznev 
nel suo rapport o al XXIV 
Congresso del PCUS, il 30 
marzo del "71 — sono tali da 
non poter essere risolti com-
pletamente in uno o due anni 
e neppure in cinque anni. Per 
farlo e necessario un periodo 
di tempo maggiore. occorro-
no ingenti investimenti e 
grandi sforzi non soltanto da 
parte dei Iavoratori deH'agri-
coltura, ma anche da parte 
di tutta la nostra industrial 

Prendiamo il problema del
la meccanizzazione. Oggi la-
vorano per 1'agricoltura nel
l'URSS 200 aziende industria-
li che occupano 800 mila per
sone, 12 istituti di ricerca e 
circa 80 uffici studi. La pro
duzione dei trattori, per ci-
tare un solo dato, in Unione 
Sovietica e doppia di quella 
degli Stati Uniti, eppure, a 
giudizio di Nikolai Tarassov, 
viceministro dell'industria del 
macchinario agricolo, i biso
gni delle campagne non sono 
ancora completamente soddi-
sfatti. a Secondo previsioni fi
no al 1990 — egli ha detto nel 
corso di una "tavola roton
da" organizzata daU'agenzia 
Novosli — i bisogni in trat
tori e nelle principali macchi-
ne agricole saranno soddisfat-
ti nel 1980 e per certi macchi* 
nari destinati agli orti e ai 
vigneti nel 1985 a. 

Questo spiega perche ogni 
anno il raccolto dei cereali e 

accompagnato nell'URSS da 
un eccezionale impegno orga-
nizzativo che investe anche le 
forze annate e centinaia di 
migliaia di studenti, di ope-
ral e di impiegati e perche 
grandi quantita di macchina
rio agricolo vengano trasferi-
te, finito il lavoro, da una 
regione all'altra. 

Lo stesso discorso vale .per 
la fornitura alle campagne 
di prodotti chimici. Nei primi 
sei mesi di questo anno so
no stati impiegati in agricol
tura 29 milioni di tonnellate 
di concimi industriali, circa 
due milioni di tonnellate in 
piii che nei primi sei mesi 
del 1972. Ma i bisogni supe-
rano ancora le poss:bilita di 
produzione dell'industria chi-
mica sovietica. 

Per quanto riguarda i la
vori di bonifica si pub dire 

I che le terre attualmente irri
gate rappresentano il 6,5 So 

, dei campi lavorati, ma essi 
danno gia il 24 °/o della pro
duzione. Grazie a quanto e gia 
stato realizzato l'URSS pub 
oggi fare a meno di importare 
riso, mentre fino a sette anni 
fa le importazioni di questo 
prodotto coprivano il 60-70 °,o 
del consumo. Per il futuro, 
date le enormi estensioni sa
rebbe evidentemente illusorio 
puntare sull'irrigazione di tut
to il territorio agricolo. Del 
resto, non sarebbe neppure 
necessario. I tecnici sovieti
ci ritengono che e sufficiente 
irrigare Un quarto della ter
ra coltivata a cereali per ot-
tenere che la produzione di 
grano non dipenda piii dai 
capricci del tempo. 
• Quando si parla inflne di 
mlglioramento delle condizio
ni economiche e sociali della 
produzione agricola, ci si rife-
risce aH'insieme dei proble
mi rlguardantl la gestione del
le az.ende, cioe dei kolchos 
(aziende cooperative) e dei 
sovchos (aziende statali), e 
al modo di lavorare e di vi-
vere nelle campagne. Secondo 
gli ultimi dati. nell'URSS i 
kolchos sono oggi 32.300, cia-
scuno dei quali raggruppa m 
media 439 nuclei famlliari e 
i sovchos 15.500 su una super-
ficie complessiva di 94 milio
ni di ettari e con in totale 
circa 9 milioni di Iavoratori 
dioendenti 

I complessi problemi della 
gestione vengono risolti, co
me ha dich"arato il vicemini
stro dell'agricoltura Ignati 
Kuznetsov nella citata a tavo
la rotonda » della Novostl, at-
traverso «tun importante la

voro per oerfezionare la pia-
niflcazione* e la formazione 
dei prezzl per accrescere il 
ruolo degli stimoli economici 
e dell'interesse materlale». 

Altrettanto complessa e la 
questione delle condizioni di 
lavoro e di vita. Le campa
gne sono soggette anche nel
l'URSS a una forte emigra-
zione, che spesso supera il 
normale e regolure flusso di 
manodopora dall' agricoltura 
aU'industria. 

II 26 gennaio 1972 la Kom-
somolskala Pravda pubblicb 
un articolo di A. Uijn relativo 
a un'inchlesta sociologica sul
la situazione dei giovani nel
le campagne, condotta nelle 
region! di Leningrado e di 
Peskov. Dall'inchiesta risul-
tb che nel 1970 soltanto il 5 
per cento dei giovani che ave
vano completato il ciclo della 
scuola media si erano ferma-
ti a lavorare nelle campagne. 
Ricercate le cause di tale scar. 
sa simpatia per I'agricoltura, 
si accertb che la principale 
era « nel basso livello dell'or-
ganizzazione del lavoro ». Per-
sino il lavoro del trattorista 
e del meccanico, affermarono 
gli interessati, «11 piii delle 
volte viene ridotto a una sem-
plice esecuione di ordini», 
per cui «le capacita creative 
dell'individuo restano blocca-
te e le sue prospettive profes-
sionali ristrette ». 

La via scelta 
L'articolo poneva quindi la 

esigenza « di creare nelle cam
pagne, con uno sforzo col-
lettivo, con premura e con 
attenzione, condizioni moder-
ne di lavoro ». Ma non e que
sto il solo problema. Da par
te degli organismi statali com
petent! si sottolinea che, poi-
che il livello di vita in cam
pagna e ancora in ritardo n-
spetto a auello in citta, oc-
corre adottare misure per ri-
durre, se non ancora elimina-
re, lo squilibrio. La strada 
scelta e stata quella di ac
crescere la costruzione di ca
se di tipo urbano dotate di 
tutti i servizi, di scuole, di 
biblioteche, di case della cul
tura e di altri centri di ri-
creazione e di riposo; di mi-
gliorare i rifornimenti di be-
ni di consumo di qualita, di 
allargare e potenziare i ser
vizi sociali collettivi. 

Romolo Caccavale 

Lo « sfiorera » a 130 mila chilomctri 

Oggi <Pioneer 10> 
raggiunge il punto 
piii vicino a Giove 

Se la sonda riuscira ad awicinarsi indenne al 
pianeta, si sara scoperta la «rotta» verso 

Saturno, Nettuno, Urano e Piu tone 

MOUNTAIN VIEW (California), 
• 2 dicembre 

' La sonda spaziale america-
na m Pioneer 10 » prosegue re
golarmente il suo viaggio ver
so Giove. La sonda, lanciata 
nel marzo dello scorso anno, 
dovrebbe raggiungere domani 
alle 15,24 (ora italiana) il 
punto della sua rotta piii vi
cino alia superncie del piane
ta. II m Pioneer» dovrebbe 
giungere a circa 130.000 chilo-
metri da Giove. 

La sonda e il primo appa-
recchio costruito dairuomo 
che si awentura oltre Marte. 
II • Pioneer » e passato attra-
yerso la cintura degli asteroi-
di composta da oggetti le cui 
dimensioni variano da quelle 
di un granello di polvere ad 
ammassi di rocce del diame-
tro di chilometri. La sorte del 
« Pioneer» non sara nota si-
no a quando esso non rag-
giungera il punto del percor-
so piii vicino a Giove. 

Alcuni ' scienziati temono 
che le forti radiazioni distrug-
geranno il sistema di comu-
nicazioni della sonda o che 
una micrometeorite possa 
danneggiare il veicolo spazia
le. Se il « Pioneer » superera 
la prova, cib potra indicare se 
con l'attuale tecnologia e pos
sibile il viaggio verso altri 
pianeti: infatti tutti i veicoli 
spaziali diretti verso Saturno, 

Nettuno, Urano e Plutone do-
vranno seguire la rotta trac-
ciata dal « Pioneer » per giun
gere nei press! di Giove. 

Finora tutti gli strumenti a 
bordo della sonda funzionano 
perfettamente. II v Pioneer» 
ha gia inviato a terra fotogra-
fie a colori di Giove e a ma-
no a mano la qualita delle 
immagini migliora decisamen-
te. 

Un fatto insolito e stato re-
gistrato ieri quando per cir
ca 10 ore gli strumenti che 
misurano il campo magnetico 
di Giove — campo magnetico 
nel quale il «Pioneer» era 
entrato 4 giomi prima — non 
hanno piii fomito alcuna mi-
surazione, come se il campo 
magnetico intorno alia sonda 
fosse improwisamente sconi-
parso. Uno scienziato ha di-
chiarato che I'unica spiega-
zione del fatto c che il cam
po magnetico di Giove non e 
uniformemente diffuso e im
prowisamente si contrae a 
causa deU'aumentata pressio-
r.e del vento solare. 

II « Pioneer » e cos! entrato 
nella zona in cui il campo 
magnetico di Giove viene a 
mancare ed e rientrato nel 
campo magnetico dopo 11 ore 
ieri pomeriggio. . 
nWla H h f a f ANSA, tr» immaffi-
ni di Gi«T« ritratmataa 4a m Ke-
naar 10 » a ttrra. 
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