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La mappa del mondo ridisegnata secondo le riserve e i consumi di petrolio 

I P R O D U T T O R I ^ e 'a s u P e r f ' c ' e degli Stati fosse in proporzione alia quantita di 'petrol io che si trova 
oggi nel loro sottosuolo, la carta geografica del mondo avrebbe questa forma. II calcolo 
e fatto in miliardi di tonnellate. 

I C 0 N S U M A T 0 R 1 Se-la superficie degli Stati fosse in proporzione al petrolio che gli stessi consumano, la 
carta geografica del mondo avrebbe questa forma. II calcolo e fatto in milioni di tonnellate 

(Le cartlne da cul tono stati rlcavntl quest! gratfcl lono •!•(• meua a disposition* dall'AGIP mlnertrla) 

L'Unita 
La stretta energetica che attraver-

siumo pone tutta una serie di pro
blemi che interessano e inqmetano 
Vopinione pubblica in tutto il mondo. 
Tutti ci poniamo una serie di inter-
rogativi complessi che coinvolgono non 
solo i nostri particolari problemi na-
zionali, ma investono questioni di jon-
do e lo stesso destino di questa ci
vilta. Proviamo a porci — e soprat-
tutto a porvi — alcune delle domande 
di fondo. Per esempio: quali sono ef-
fettivamente le reali prospettive delle 
risorse? E poi: 4 vero che le riserve 
petrolifere accertate tono sufficientl 
ancora per alcune generazUmi (ma se
condo quali ritmi di sviluppo?), o 4 
invece vero che sono gia oggi al 11-
mite dell'esaurimento? E ancora: qual 
4 il segno politico-economico, e ideo-
logico-culturale, della crisi energetica? 
Ci rendiamo conto che dietro questa 
crisi stanno problemi politici piu ge-
nerali che sollecitano altri quesiti. 
Quali i rapporti tra paesi industrial-
mente sviluppati e Terzo mondo, fon-
damentale detentore di materie pri
me? E, per tornare al nostro Paese. 
quali problemi pone I'obiettivo oggi 
fondamentale di un piano energetico 
nazionale? Abbiamo messo anche 
troppa came al Juoco tutta in una 
volta. Cerchiamo ora di avviare il di-
hattito cominciando appunto dalle pro
spettive di sfruttamento delle risorse 
petrolifere mondiali. 

Forte 
Le riserve attuali di petrolio nel 

mondo vengono valutate intorno ai 75 
miliardi di tonnellate. II consumo 
mondiale nel 1972 ha toccato i due 
miliardi: in via puramente teorica e 
facile, quindi. calcolare che ne avre-
mo per poco piu di 35 anni. Perd 6 
da supporre che il consumo tenda ad 
aumentare ogni anno, esistendo una 
relazione tra consumo di energia e 
prodotto globale lordo, in ragione sia 
del numero di abitanti che del red-
dito per abitante. Si pud pensare cosi 
ad un incremento incomprimibile del 
4°/o' annuo nel fabbisogno di energia 
in rapporto soprattutto al - tasso cre-
scente di popolazione. E' chiaro, in-
fatti, che ogni nuovo abitante del pia-
neta dovra disporre di una sua quota 
di energia. per cosi dire minima, ne-
cessaria ai piu elementari Iivelli di 
benessere. Sotto questo profilo. vi sara 
percid una tendenza all'aumento de; 
consumi di energia, proporzionale 
quanto meno a quello demografico. 

L'Unita 
Fatte le debite detrazi'mi, In soglia 

dei 35 anni si d'tvra quindi nbbastare 
sensibilmente. Forse a 20 o a 25? 

Forte 
No. non e esattamente cosi Le ri- -

serve di cui hi riferito son quelle che 
si potevano considerare esistenti ai 
vecchi prezzi. Le quotazioni correnti 
di mercato — le cifre sono attualmen-
te raddoppiate: quattro dollari per ba-
rile di greggio — ci costnngono a far 
rientrare in un quadra globale quelle 
molte riserve che in precedenza non 
venivano considerate tali, perche di-
seconomiche. Faccio riferimento, ad 
esempio. al processo di estrazione del 
petrolio dalle sabbie e dalle rocce. oggi 
reso competitivo ai prezzi di mercato. 
Limitatamente agli Stati Uniti. la sola 
parte accertata di questi lmportantis-
simi giacimenti supera complessiva-
mente le riserve petrolifere mondiali 
finora conosciute. E' azzardato quindi 
poter prevedere che avremo petrolio 
ancora per tre o quattro generazioni; 
ma non si pud nemmeno affermare 
che andremo fatalmente incontro ad 
una crisi nel giro di 15 20 anni. 

L'Unita 
Non pensa che nclla lunga prospet-

tiva gli incrementi di consumo di tut
to questo petrolio possano creare inso-
ttenibili problemi di ordine ambicn-
tale? 

Forte 
Posto che fl petrolio ci sia, non si 

pud certo pensare di mantenere an
che per il future questa risorsa ener
getica come quella fondamentale. La 
prospettiva dovra spostarsi verso a lire 
fonti energetiche piu pulite ed anche 
•MO onmjrl—m par quanto xiguarda 

TAVOLA ROTONDA DELL'«UNITA» 

Crisi energetica 
e risorse 

Le riserve petrolifere gia accertate o in via di accertamento - II segno politico, economico e ideologico della stretta attuale 
Come diversificare le fonti -1 problemi di ricerca scientifica e tecnologica da affrontare 

I rapporti tra i paesi industrialmente avanzati e il «terzo mondo » - Lo strapotere delle grandi compagnie internazionali 
Per una diversa politica italiana degli investimenti e dei consumi 

Di fronte alle tenderize distruttive del capitalismo la necessita oggettiva di una nuova prospettiva di sviluppo 

I partecipanti alia tavola rotonda. Da sinistra a destra: Vtttorie Silvestrini, Giorgio Tecce, Francesco Forte, Felice Ippolito, Giovanni Berlinguer 

II nostro giornale ha invitato ad un dibattito sui problemi aperti dalla crisi energetica cinque specialisti dj diversa competenza. Hanno preso 
parte alia tavola rotonda: Giovanni Berlinguer, responsabile del gruppo ricerca scientifica della Commissione culturale del PCI; Francesco 
Forte, vice presidente dell'ENI, ordinario di scienza delle finanze all'Universita di Torino; Felice Ippolito, direttore dell'lstituto di geologia 
e geofisica dell'Universita di Napoli; Vittorio Silvestrini, professore di fisica generale all'Universita di Napoli; Giorgio Tecce, ordina
rio di biologia molecolare e preside della facolta di Scienze dell'Universita di Roma. Ha coordinato il dibattito Giancarlo Angeloni. 

i giganteschi problemi di trasporto. Si 
pud dire per questo che. al di la delle 
questioni contingent!, la crisi energe
tica — oggi posta di fronte all'opinione 
pubblica in modo drammatico — rap-
presenta in sostanza un momento di 
riflessione sulle diffkolta e le carenze 
di una civilta in definitiva ordinata se
condo gli attuali tassi di estrazione e 
di commercio del petrolio. 

Ippolito 
I dati forniti da Forte offrono utili 

indicazioni sulle riserve attualmente 
conosciute ne] mondo. Non si pud as-
solutamente escludere, tuttavia, che 
tali riserve costituiscano solo una par
te. e neppure la piu rilevante. dell'im-
menso potenziale energetico a nostra 
disposizione. Penso, come geologo, alia 
ricerca off shore, al largo, che si fa 
sui fondali marini. fin dove si estende. 
alia profondita di 200-250 metri, la 
piattaforma continental. 

Ma e'e dell'altro. E' noto da tempo 
che la ricerca del petrolio va esten-
dendosi su fondali molto piu profondi. 
Voglio ricordare a questo riguardo 
un'iniziativa estremamente interessan-
te che dimostra, in un certo senso, il 
grado di c awedutezza > raggiunto dal
le grandi compagnie petrolifere ame-
ricane. Si tratta del Deep Sea Drilling 
Project, un programma di rioerche 
geologiche, a stretto carattere scien-
tiflco, varato anal fa dalla SmtiJuonfon 

Institution e sotto I'egida delTAccade-
mia delle scienze. H progetto. finanzia-
to in realta dalle societa petrolifere. 
aveva un utile scopo: mettere a pun-
to. dietro la copertura di una ricerca 
scientifica di alto livello che peraltro 
ha fomito risultati spettacolosi in tut
to il campo delle scienze della terra. 
la tecnologia neoessaria ad eseguire 
trivellazioni su fondali profondi mi-
gliaia di metri. 

La nave Glomar Challenger ha po
tato cosi trivellare su un fondale ma-
rino di tremila metri, penetrando per 
altri 800-1000 metri. nella roccia. La 
precisione tecnologica. raggiunta me 
diante complicatissimi accorgimenti. ha 
consentito poi alia Glomar Challenger 
di « ripescare » a duemila metri di pro
fondita, e nello stesso identico punto. 
un pozzo precedentemente trivellato. 
Questi sondaggi hanno permesso in 
molti casi di trova re tracce. indizi o 
comunque informazioni di carattere 
geologico. utili alle rioerche di riser
ve petrolifere profonde in quasi tutti 
i mari del mondo: dall'Oceano Pacifi 
co alllndiano. daH'Atlantico al Medi-
terraneo. Le prime esplnrazioni sia 
pure sommarie — voglio ricordare che 
la Francia ha aperto di recente nel 
Mediterraneo la ricerca su fondali dai 
200 ai 400 metri di profondita — apro-
no importanti prospettive future. Alia 
scadenza dei 30-35 anni. le riserve di 
out Facta ai oa date una ooat pradaa 

determinazione, potranno essere. dun-
que. notevolmente aumentate-

L'Unita 
Si accennava prima alia necessita di 

uno spostamento verso fonti energeti
che pulite o meno inquinanti. Ritiene 
corretto, nella lunga prospettiva, Vuso 
fin qui fatto del petrolio? 

Ippolito 
Come capostipite dell'industria pe-

trolchimica, oltretutto non inquinante. 
il petrolio k cosa troppo preziosa per es
sere bruciata. Ritengo che se nel futuro 
riustiremo a disporre di altre fonti. 
il petrolio potra essere utilizzato per 
energia come un surplus, solo cioe 
nelle sue parti piu pesanti Non so 
se tra i mille prodotti ricavabili dal-
I'industria petrolchimica ci saranno 
domani anche le proteine: preferisco. 
del resto. non ipotizzare il giorno in 
cui potremo andare alia stazione di 
servizio per comperare benzina e bi-
stecche. So perd che e necessario spo-
stare l'uso energetico e inquinante del 
petrolio verso altri usi. per cosi dire 
piu nobili. 

Silvestrini 
Proverd ad esporre alcuni aspetti 

particolari riguardanti il problema del-
l'energia solare, intorno ai quali l'in-
fomMurioos arlantiflri WM ha fornlto 

finora precise chiarificazioni. Le do 
mande che dobbiamo porci sono: in 
quale misura l'energia inviata dal so 
le — caleolabile in un miliardo di mi 
liardi di Kwh all'anno — pud interve-
nire sull'economia energetica globale? 
Qual e il tipo di ricerca oggi accessi-
bile per portare la conversione del 
Tenergia solare a Iivelli utili? Quali 
sono i tempi, le prospettive di questa 
conversione? Inline, resta da chieder-
si quale pud essere il grado di inqui 
namento della stessa energia solare. 

Ho indicato un numero costituito da 
un'enormita di zeri: si potrebbe forse 
esser tentati di riguardare questa ci 
fra un po' come la chiave di volta nel 
la soluzione dell'intero problema ener
getico. Io credo, invece, che per mol-
tissimo tempo ancora l'energia solare 
dovra essere considerata soltanto come 
mezzo ausiliario. Grossissime difflcol 
ta si frappongono ad una sua utilizza-
zione: esse riguardano soprattuto Tim 
magazzinamento. il trasporto, i siste-
mi di distribuzione e di conversione 
dell'energia. Ad un massiccio interven-
to dell'energia solare nel quadro del-
l'economia energetica generale si po
tra dunque arrivare in una prospettiva 
lunghissima. Cid non toglie tuttavia che 
questa forma di energia potra essere 
tenuta presente come un aiuto colla-
terale, ma abbastanza importante, in 
tempi piu brevi. Faccio un esempio 
appamtaoMata banala: M ai fa il ooo 

to dell'energia solare che colpisce gli 
edifici esistenti. ci si accorge che il 
problema del riscaldamento per uso 
domesticn potrebbe essere gia risolto 
utilizzando il sole, e quello soltanto 

L'Unita 
L'apparenle banalitd e il semplici-

smo sono, appunto, Vetichetta con cui 
si tende spesso a liquidate questo tipo 
di ricerche. Per un verso opposto, e'e 
chi parla invece di idee fantascien 
tifiche. 

Silvestrini 
Credo che, piu ragionevolmente. la 

verita sia a mezza strada. I modi di 
convertire l'energia solare in forme 
utili sono moltissimi. e bisogna com-
piere uno sforzo in questa direzione. 
sia pur dimensionato alle cautele che 
ho posto all'inizio. Occorrera iniziare 
ricerche tecnologiche avanzate da af 
fiancare. un po' in tutti i settori. a ri
cerche di base e a ricerche applicate. 

L'Unita 
Quali difficoltd si incontrano in Ita

lia in questo campo? 

Silvestrini 
Sono difflcolta sostanzialmente a ca

rattere storico: la mancanza di una 
scuola e l'assenza di precedenti cultu-
nali. Sono, intomma. i aoliti probkmi 

connessi con l'avvio di un'attivita di 
tipo nuovo. Non ci sono. invece, reali 
ostacoli da un punto di vista stretta-
mente tecnologico e scientifico. Salvo 
alcune tecnologie molto complesse, co
me quelle messe a punto dagli ameri-
cani per le imprese spaziali. le ricer
che sull'energia solare non richiedono 
grossi finanziamentd e sono certamente 
alia portata dei nostri laboratori. 

L'Unita 
E per quel che riguarda I'inquina-

mento? C'e chi afferma che l'energia 
solare non 4 affatto inquinante. 

Silvestrini 
L'affermazione e senz'altro azzar-

data. Credo si possa dire che se usata 
con tutte le possibile attenzioni, essa 
e meno inquinante delle altre fonti di 
energia. I rischi, tuttavia. non sono 
da sottovalutare. Cito due esempi, due 
proposte americane che temo verran-
no portate a termine nel giro di non 

; molto tempo. La prima consiste in una 
macchina che utilizza il gradiente ter-
mico degli oceani per convertire l'ener
gia solare, sfruttando cioe la differen-
za di temperatura fra gli strati super-
ficiali e quelli profondi del mare. Un 
tale meccanismo provoca la formazio-
ne di correnti marine e se non viene 
usato con le dovute cautele, pud in-
staurare squilibri termici locali e scon-
volgimenti climatici di notevole portata. 

La seconda proposta che e stata 
avanzata dalla NASA — e che proba-
bilmente verra resa operativa. perche 
l'ente spaziale americano ha bisogno 
di riconvertire gli scopi della sua ri
cerca — consiste nel mettere in orbi-
ta un satellite e captare con esso 
l'energia solare, per poi utilizzarla 
mediante la conversione in un fascio 
di microonde. Questo fascio. indirizza-
to dal satelUte sulla terra, verrebbe 
infine captato da una grossa antenna. 
A parte l'inquinamento termico e i 
rischi di mancato funzionamento dei 
congegni automatici. cid che preoccu-
pa di piu in questo caso e il potere 
discrezionale di chi aziona la macchi
na. e di conseguenza l'impossibilita di 
esercitare un effettivo controllo sulla 
scelta del bersagbo. intendo un ber-
saglio diverso dall'antenna... 

Tecce 
Si e gia fatto un accenno ai pro

blemi dell'alimentazione. Torno ora a 
parlarne, perche a mio avviso saran
no questi problemi a dare i connotati 
prevalent! ad una crisi nello spazio 
dei prossimi 20-30 anni. Forte ha ri-
cordato che l consumi di energia sono 
in rapporto tanto al numero degh' abi
tanti quanto all'incremento prevedibi-
le, e comunque auspicabile. del reddi-
to. Ai fini di una vasta programmazfo-
ne. occorre considerare la mobilita di 
ambedue i fattori. Sarebbe errato e 
profondamente antisociale tentare in 
prospettiva di bloccare 1'uno o I'altro 
fattore. 

Un modo di aggredire il problema 
alimentare visto sullo sfondo allar-
mante del Duemila e quello di sfrutta-
re l'energia solare nel modo piu anti-
co e evolutivamente affermato: quello 
della fotosintesi clorofilliana. Prima di 
porre raccento sulle nuovi fonti ali-
mentari. vorrei ricordare infatti che 
le deplorevoli condizioni in cui versa 
1'agricoltura portano a sfruttare que-
st'accumulo naturale di energia addi-
rittura a Iivelli piu bassi di quanto 
non si facesse agli albori della civilta 
e durante gli stadi di formazione del
le pnme comunita umane. 

Bisogna anche prevedere — e non 
si tratta di fantascienza — la selezio-
ne e I'impiego di piante capaci di 
sfruttare l'energia solare per fotosin
tesi. molto di piu di quanto non ac-
cada con le piante di oggi- Questo chia-
ma in causa grossi problemi di gene-
Uca. e dimostra la impressionante va-
stita delle questioni di cui discutiamo. 
Ma ce n'e una in particolare che m'in-
teressa sviluppare. Vi ha accennato 
Ippolito con quell'immagine futuribile 
deU'acquisto della bistecca dal benzi
na io. Siamo ancora lontani dall'aver 
dimostrato che le proteine del petro
lio non sono pericolose. anche perch* 
i nostri studi sulle sostanze cancers-
gene sono tutt'altro che oonclusi. Piut-
tosto deve fare riflettere il fatto che 
il Giappone, dove ricerche in 

(Segue a pagin* 8) 

l * *l~!r^.„ . ,ti J — . .•*».•*.! fm «'-.—»•»• -lii mlM^M * U ' r f > £ / •JA nJK**** liireH - i l" X *><^S3* Ai irft1 \ 'ij»*>m 1 ' ! 5 W » ' ' 0 ' ' - . i » ix'-iS f Wj'i*', <r . . ^ J i l Itm^iili^ili-iS&i' i^-r.~jt. nj>7 j#*r*_.> ,*• i.4 K<mJi.£SiYil*S&3l£?i31l*ZiJ<.v\ r* Aft*>*A»->»»*«16r • iJV-X^ t i. . « n . . / ' « i . ^X-^ar.hi.i 


